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LA PASSIONE DI CRISTO

E L' EPOCA PRESENTS

Tn ogni tempo la commemorazione dei dolori di Cristo torna uli-

lissima alia raeditazion de' Fedeli
, per ravvisarvi 1' archetipo e la

forma esemplare dei travagli e delle persecuzioni, a cui phi o meno

e sempre soltoposta la Chiesa. Imperocche ,
siccome la Chiesa e

il corpo mistico di Crislo, e quasi Cristo stesso difluso, in virtu

della fede e della grazia, nella moltitudine de' credent!
,
e in se uni-

ficanteli coll' obbedienza a un solo Pastore die faccia le sue veci

sulla terra
;

cosi le tribolazioni e i patimenti ,
a cui la Chiesa sog-

giace nelle diverse sue membra e massimamente nel supremo suo

Capo , sono una \ era imitazione o
,
diciarn meglio ,

una continua-

zione delle tribolazioni e dei patimenli di Crislo. Sono noti in tal

proposito i flebili versi
, onde 1' Alighieri ci dipinge Cristo paziente

nella persona del gran Pontefice Bonifazio VIII
, vituperato e impi i-

gionato da' satelliti del sacrilego Filippo di Francia.

Perche men paia il mal futuro e il fatto,

Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso
,

E nel Vicario suo Cristo esser calto.

Veggiolo un'altra volta esser deriso,

Veggio rinnovellar 1'aceto e il tiele,

E tra yivi ladroni essere anciso.



LA PASSIONE DI CRISTO

Veggio '1 nuovo Pilato si crudele,

Che cio nol sazia, ma senza decreto

Porta nel tempio le cupide vele 1.

Alia qual vista, non reggendogli 1'animo, esce il divino Poeta in quel-

ia esclamazione , piena di nobile sdegno :

Signer mio
, quando sard io fieto

A veder la vendetta, che nascosa

Fa dolce 1'ira tua nel tuo segreto 2?

Tuttavia in modo assai speciale la considerazione dei patimenti di

Oislo riesce acconcia ai tempi nostri, atlesa 1' aspra guerra che gli

empii fanno al Vicario di Crislo ,
e nella quale vediamo un' imma-

gine molto viva ed espressa di cio, che il divin Redentore degno di

soffrire nella sua umanita sacrosanta. Oui non mancano ne i subor-

nati del popolo, che gridano : non hum sed Barabbam; ne il disce-

polo beueficato, che tradisce il suo divino Maestro per trenta denari ;

ne il Presidenfe Pilato, che da prima mostra di volerlo salvare, poi

dice emendabo ilium et dimittam, e finalmenle per vilta lo cede in

inano de' suoi nemici ,
tradidit lesurn voluntati eorttm. Abbiamo il

vino atlossicalo dal fiele, porto a Cristo per confortarlo, la corona di

spine e le mani che gliela intessono e di Iratto in Iratto gliene fanno

^entire le trafilture, percotendola colla canna
;

la veste inconsuiile,

giuocata da' suoi crocefissori, e da lui non permesso che venisse la-

cerala; che phi? abbiam pertino i rimproveri e gl'insuUi dei ferisei,

degli scribi, del cattivo ladro, nelle ingiuste accuse e nei biasimi

codardi degli ipocriti, dei falsi sapienti, dei venduti giornali. Tutto

cio ci darebbe ampia materia di paragone assai spiccato e di oppor-

tune e proficue applicazioni. Ma, perciocche saremmo quinci con-

dotti a j'agguagli , che sebben tutti sentono
, pure non tuUi 8ono in

ooudiziou di descrivere ; crediamo meglio di volgere il nostro dis-

corso a un riguardo piu generale intorno alia passione di Cristo e

all' epoca presente ;
il quale ci sara ancor esso di scuola e di sprone,

e da cui i fedeli potranno egualraente attingere lezione e conforto.

La morte del Redentore non fu se non il compimenlo di quella per-

secuzione, che si levo contro di lui infin dalla culla. Nasce Cristo, e

1 Puryatorio canto XX. 2 Ivi.
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tosto Erode si argomenta di ucciderlo. Per qua! ragione? Per gelo-

sia del nuovo regno, che Cristo veniva a fondare e die 1'anibizioso

tetrarca concepi confusamente come uu pericolo pel suo. Cristo ap-

pena nalo, si manifesta alle genti qual re; ma re d'uu ordine supe-

riore a quello , onde regnano i dominatori della terra ; re , a cui i

regi stessi del mondo avrebbono volontariamente prestata adorazione

ed omaggio. Cosi 1' intesero i Magi ;
cosi 1' intese il medesirao Erode.

Dov e il nato re de'Giudei? inlerrogano quelli ; perciocche abbiamo

veduta in Orienle la Stella annunziatrice di lui
,
e qua ci siamo re-

catiper adorarlo 1. Cotesta dimanda e cotesta dichiarazione , fade

in Gerosolima dai Magi Re
,

e alia presenza di chi senza contralto

regnava sopra i Giudei
, raostrano chiaramente die essi altribuivano

al neonato un regno diverse dal politico ,
e che un tal regno sovra-

slava a tutte le terrene signorie. Allrimenti, se avessero inleso par-

lare d' un trono mondano
, come non avrebbono temuto di suscitare

contro di se lo sdegno di Erode ? E se non avessero concepito quei

regno di nalura piu sublime che i loro, come non avrebbono creduto

di avvilirsi
,
dicendo d' aver intrappreso un si lungo viaggio non gia

per visitarne il posscssore in segno d' amicizia
,
ma per adorarlo in

segno di sudditanza? L' una e 1'altra cosa fu ben compresa eziandio da

Erode. Imperocche egli sivolse a cercare da sacerdoli c dasapienli

qual luo'go avessero annimzialo i Profeti pel nascimento del Messia 2,

e si mostro anch' egli desideroso di curvarsi al nato re : Cum inve-

neritis, remmtiale mihi; ut et ego veniens adorem eum 3. Senouche

in cambio d' adorazione egli ne meditava 1' eccidio ;
e per chiudergli

ogni via allo scampo ordino la slrage di lutti gl' infanti, venuti a luce

intorno a quel tempo. Cristo dunque fin dal suo nascere e chieslo a

morte
, perche re

;
e re non volulo dall' ombrosa polilica del mondo.

1 Cum natus essel Ictus in Bethlehem luda in diebus Ilerodls reyis, ecct

Magi ab Oriente vcnerunt lerosolymam, dicenles: nbi est qui natus est rex Iu~-

daeorum ? Vidimus enim stellam dm in Oriente et venimm adorare eum. MATTH

II, 1, 2.

2 Congregans omncs principes sacerdolum et scribas populi, sciscitabatur

ab eisubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei: In Bethlehem ludae; sic enim

scriptum est per Prophetam: Et In, Bethlehem, terra luda, nequaqucun mini~

ma eft in principibm luda; ex te enim exiet dux, qui regat populum
Israel. Ivi 4, 5, 6. 3 Ivi 8.
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II termine della vita di Cristo fu somiglianle al principio. Egli

viene condannato alia morle di croce per queslo titolo appunto di re,

per questo regno superiore ai regni terreni, clie gia contra lui bam-

bino eccito V ira di Erode. Con qual arma gli Ebrei espugnarono

1' animo di Pilato e 1' iudussero a segnar 1' iniqua sentenza contro

1'innocente Gesu? Finche essi si tennero all'accusa di bestemmia

per essersi lui predicate figliuol di Dio, il Presidente romano si rise

di loro, e ne prese anzi fomento a confermarsi nel proposito di libe-

rarlo l. Ma quando quelli gli ricordarono che Cristo si era chiamato

re
,

e che con ci6 opponevasi a Cesare : omnis , qui se regem facit

conlradicit Caesari; Pilato non istette piu saldo e si decise di con-

dannar 1'accusato: Pilatus, cum audisset hos sermones , adduxit

lesum foras el sedit pro tribunal! 2.

Tutto il contesto di questo tratto della storia evangelica conferma

la nostra asserzione. Pilato, assiso nel tribunale ed accingendosi a

proferir la sentenza, non altra cagione accenna del venire a quell'at-

to, se non d'essere Crislo re : ecce rex vesler; regem veslrum cruci-

fgam 3 ? Nell' epigrafe poi da soprapporsi alia croce
,
come dichia-

rativa della colpa del condannato, non altro segno se non il titolo di

re : lesus Nazaremis, Rex ludaeorum 4. Infine
, questa fu 1' unica

imputazione die Cristo
, interrogato dal Presidente romano

,
formal-

mente e solennemente confermo con esplicita confessione: Rex es tu?

Rex sum Ego 3. Cristo dunque moii perchc re, e perche egli stesso

si confesso tale dinanzi alia potenza del secolo.

Due solenni confessioni fece Crislo, nel tempo della sua sacro-

santa passione : 1' una al cospetto della Sinagoga , rappresentata dal

Sinedrio; 1'allra al cospetto della potenza terrena, rappresentata da

Pilato. Colla prima dichiaro che egli era il figliuol di Dio. Ti scon-

giuro di dirci se tu sei il figliuolo di Dio vivente ; cosi levandosi in

piedi 1'interroga il Sommo Sacerdotc. Si, tu lo hai detto, risponde

Crislo. E questa confessione gli procaccio senlenza di morle come a

1 Responderunt Judaei: J\os legem habemus ct sccundum legem debet mo-
rif quia Filium Del se fecit. Cum audisset Pilatus hunc sermonem, magis ti-

tV Et exinde quaerebat dimittere eum. IOANN. XIX, 7, 8, 12.

2 Ivi 12, 13. 3 Ivi 14, 15. 4 Ivi 19. 5 Ivi XVIII, 37.
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beslemmialorc : Ecce audislis blasphemiam. Bens esl mortis 1.

Cio a rispelto della Sinagoga. Ouanto poi alia poienza terrena, rap-

presenlata dal Ministro di Cesare, Cristo avanti ad essa dichiaro d'es-

sere re : Bex sum ego. Imperocche avendogli chiesto Pilato : lu dun-

que sei re ? egli rispose : Si tu I' hai delto; io sono re. E quesla con-

fessione gli frutlo sentenza di morle come a ribelle : Quia ipse dixil :

rex sum. Omnis, qui se regem facit, conlradicil Caesari 2.

Ma qual e queslo regno, di cui Crislo si confesso re dinanzi al

Pretore romano? Questo regno e la Chiesa; il cui lieto armunzio alle

genii epero appunlo chiamato evangelium regni 3. La Chiesa e per-

peluamento designata dagli E\'angelisti con questo nome di regno,

perche stabilita da Dio tra gli uomiui come sociela perfetta ,
benche

ordinata ad un fine celeste 4. Ora colesto regno ,
di cui Cristo si

aflerma re
,

e dichiarato da Crislo stesso indipendente dal mondo :

regmim meum non esl de hoc mundo 5
, perche fondato da lui non

per autorita ricevula da Cesare ,
ma per autorila comunicatagli dal

Padre suo. Quindi i diritti di esso sono al tutto divini
;
e le sue arrni ,

benche non siano carnali, sono tuttavia potenziale ad abbattere ogni

altezza che si elevi contro la scienza di Dio 6. E come no, se nell' uo-

mo, ente morale, la verita sola e base e radice di tutto, e la Chiesa

e appunto il regno della verita? Cosi la dichiaro lo slesso Cristo;

perocche dopo aver dello d' essere re, venne subito a spiegare qual

fosse la natura del suo regno , soggiungendo d' esser venuto al mon-

do per bandire la verita
,

della quale chiunque \uol esser parlecipe

dee a lui obbedire. Ego in hoc nalus sum et ad hoc veni in mundum,

I MATTH. XXM, 65, 66. 2 IOVN. XIX, 21, 22. 3 MATTH. IV, 23.

4 Innumerabili sono i luoghi del Sacri Evangelii ,
in cui la Chiesa e desi-

gnata coll' appellazione di regno. Bastera citarne qualcuno del solo Evan-

gelio di S. Matteo. Appropinquavit regnum caelorum. Ivi HI, 2. Simile est

regnum caelorum grano sinapis. Ivi XIII, 38. Colliyent de regno eius omnia

scandala. Ivi 41. Simile cst regnum caelorvm sagenae missae in mart, et ex

omni genere piscium congreganti. Ivi 47, ecc. ecc.

5 IOANN. XIX, 21.

6 Anna mililiae nostrae non carnalia sunt, sed potcntia Deo ad destruclio-

nem munilionum, consilia deslruenles, et omnem allitiidincm extollenlem se ad~

versus scientiam Dei. 2. ad Cor. X, 4, 5.
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<jit teslimonium perhibeam veritati. Omnis, qui est ex veritale, audit

-uocem meam 1.

II regiio della verit&, doe la Chiesa di Oisto , puo considerarsi

sotto doppio aspetto; in se stesso, od a fronte dolla potenza torrena.

Considerate in se stesso, posa sopra questo domma die Crislo e il

Figliuol di Dio. 7V es Christus films Dei vivi. Fu questa la confcs-

sione che merilo a Pietro d' essere stabililo fondamento della Chiesa :

El ego dico tibi
,

tu es Pelrus et super hanc pelram aedificabo Ec-

clesiam meam. Considerate poi nel secondo aspetto, doe a fronte

della potenza terrena
,

1' anzidetto regno posa sopra il domma d' a-

Tre Cristo per re , e pero non dipendere che da lui solo e da chi

e costituilo per fame le veci su la terra. Cristo confesso solenne-

niente 1' una e 1' altra yerita : Teslimowum reddidit sub Pontio Pilato,

bonam confessionem 2. Per aver confessato la prima, riporto la tac-

<?ia di bestemmiatore
; per aver confessato la seconda, riporto la

Tacda di ribelle. Nondimeno costante nella sua nobile e preziosa

confessione, sofferse volentieri la morte, reostrando cosi fine a qiial

segno amasse la Chiesa : Christus dilexit Ecclesiam , et setpsum

tradidil pro ea 3. Ma quesla sua morte valso a lei il trionfo; e la

Chiesa fu veramente stabilita qual regno. Cristo vinse niorendo
;
Cri-

slo regno sopra i popoli col suo sangue acquistaH.

Or, venendo all' applicazione per 1' epoca presente, noi ci troviarao

In condizione di dover imitare e continuare questa confessione di

Crislo, ed racoatrar per essauna parted pazioae de'suoi marfiri. Cio si

render^ manifesto, tanto sol che si dia im guardo a quel che importa

la ragione di regno, e alle pretensioni degli odierni padroni del secolo.

La Chiesa, come dicemmo, e il regno della verita
;
essendo quesla

la missioBC del suo divin fondatore : Ego ad hoc veni in mundum
,

ut leslimonium perhibeam veritati. Cio che e verila per rintellelto,

bene per la \olonta
,

e legge morale per la vita privata ,
e legge

di ginstizia per le relazioni sociali. La Chiesa dunque per do slesso

che e il regno della \erita
,

e il regno altresi dell' onesto ,
il regno

del diritto
;
di cui essa per divina istituzione e stabilita bandilrice e

mantenitrice nell' universe. Onde 1' Apostolo la noma colonna e soste-

1 IOANN. XMI1, 37. 2 l. ad Timoth. W, 13. 3 Ad Ephes. V, 25.
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gno della verita, .columnam et firmamenhim veritalis 1. Or acciocche

la CMesa in ordine a questo suo nobilissimo fine
,
della verita, della.

inoralita, del diritto, sussista e si conservi come regno, ha in prima

meatier! di eonstare di governali e governanli ,
in guisa che gli uni

e gli altri si riducano finalmente all'iimta d'nn supreme monarca.

I governati sono i fedeli
,

i governanli sono i Yescovi e gl' inferior!

pastori, il supremo monarea e il Vicario di Cristo, nella persona del

quale Cristo stesso regna ed e visibile sulla terra. Di piu e d' uopo

che la Chiesa nella sfera della verita
,

della morale, della giustizia ,

goda; liberamente dei Ire poteri : legislative ,
esecutivo , giudiziario ;

senza de' quali non puo concepirsi vera auiorita indipendente e regale.

E necessark) altresi die coerentemente at suo fine essa abbia ministri

e milizia e assodazioni, che con ordinato organismo rispondano alle

diverse parti di quel fine ;
e tutti quesli suoi officiali da lei ricevano

slipendio e mezzi al mantenimento della vita e al decoro del proprio

ministero. Quindi i Cleri nella Chiesa
,

i divers! Ordini religiosi ,
il

diritlo di beni e possedimenli temporal!. Finalmente, poiche 1'unifa di

questo regno non potrebbe convenienlemente c agevolmente conser-

vat'si nella variela dei govern! laical! e delle nazioni
,
se il supremo

Capo, die a UUH da legge e a cui tutti obbediscono
,

fosse- suddito

di questo o quel principe terreno
;
la Chiesa ha diritto che esso sno

Capo supremo abbia vera indipendenza politiea, e pero sovranila

territoriale, baslevole a guarcutirlo da qualsiasi impediment di po-

tcnza diversa dalla sua. Quindi la necessita del priacipato civile dei

Papi , quale i secoli e la divina Provvidenza 1' hanno costiluilo
;
c la

verita di quella formola: Appunlo, perche il reyno spiriluale di Cri-

sto non e da questo mondo, e necessario che il Vicario di Crista

albia un regno temporale in quest o mondo 2.

1 l.orf Timoth. IB.

2 Qualcuno, o per cecita d'iritel etto o per m.olizia di volonta ripngnanle
al vero evidente, ha scrilto che se la sovranita teraporale fosse uecessaria

all' indipendenza della Chiesa, Cristo 1'avrebbe istituita fin da principio. Mi-

serabile sofisma ! Se valesse un tale argomento, si proverebbe altresi che

alia hiesa non e necessaria la dottrina e lascienza, percb% Cristo in tai

caso avrebbe scelto i suoi Apostoli tra i dotti e i letterati e now tra i

pescatori e gl'idioti. Nou tutto cio che e necessario al bene e alia con -

servazione della Chiesa fu da Qristo costituito nei primordii della metlesi-
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Basta queslo semplice schizzo per ravvisare a colpo d'occhio co-

me gli sforzi della rivoluzione
,
a fronte di cui ci troviamo oggidi ,

sono diretti ad abbattere il regno di Cristo ,
e come la sua idea do-

minante sia appunto la negazione di Cristo qual Re. Essa poco si

cura che Crislo sia tenuto figliuol di Dio
;

e tanto o tanto compor-

terebbe che la Chiesa durasse
, purche si reslringesse nella sola

cerchia astratta dei dommi e nell' ordine invisibile della preghiera.

Ma che la Chiesa discenda alle concrete applicazioni di essi dommi,

che s' intrometta nel pralico dei costumi
,
che si sostenga regno ,

e regno nel modo sopra indicato
;
oh questo la rivoluzione non puo ,

non vuole tollerarlo in alcun modo. Essa dice espressamente di non

volere Crislo come Re : nolumus hunc regnare super nos; e ripele

co' Giudei : non habemus reyem nisi Caesarem. Quindi essa vuole

ina. Ma molte cose furon lasciate allo svolgimento naturale dei germi

da lui piantati ,
alia prudenza dei Pastori da lui stabiliti

,
e soprattutto

alia provvidenza che Egli stesso con'inuerebbe ad esercitare dal Cielo sopra

la diletta sua Sposa : Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad con-

summationem saeculi. MATTH. XXYI1I, 20.

In tutte le cose il Creatore ha voluto che si vada per via di progresso

dall''mperfetto al perfetto. L' infante non ha il necessario alia natura, ma

1'acquista a poco a poco. Nella conoscenza 1'nomo comincia dalla percezione

del sensibile, e qulndi precede all'aslrazion dell' idea. Nell'ordine della vo-

lonta dai primi all'ori del di la legge morale gli sp'ende fmo a giungere al

pieno meriggio. Nella societa naturale dal germe di dirilti anter ori sboc-

c.iauo diritti novelli e piii estesi, secondo nuove relazioni che sorgono. Qual

meravigl a adunque che la Chiesa progredisca colla medesima legge?

Come nou fu conveniente che Cristo elegesse da prima i sapienti, accioc-

che non si attribuisse la propagazion del Yangelo alia loro sapienza, benche

volesse che poscia la sapienza albergasse come in propria sede nella sua

Chiesa; cos'i nou fu conveniente che atlribuisse agli Apostoli alcuna sovranita

temporale, acciocche non si recasse il frutto della loro predicazione alia po-

tenza terrena e non si mettessero in sospetto e tumulto i dominatori di que-
sto mondo. Ma cio non toglie, che poscia stabilita la Chiesa, non si dovesse

accettare e mantenere questa natural guarentigia ed indispensabile della li-

berla del ministero apostolico. Egli miracolosamente suppli da prima alia

mancanza di dottrina
;
ma poscia voile lo studio e 1'istruzione de' suoi mini-

stri. Del pari suppli da prima miracolosamente e per vie straordinarie all'in-

dipendenza del Pontefice
; poscia voile che vi si provvedesse per mezzi natu-

rali e convenevoli allo stato ordinario deiruomo.
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spogliato il Clero d'ogni possesso ,
distmlti gli Ordini religiosi

'

an-

nientati i Fori ecclesiastic!, imbavagliala la bocca ai banditori evan-

gelici ,
e sopraltutto scoronato il Ponlefice ,

o alraen ridotto a re

da burla e di dolori come si fece di Cristo. Essa nega che la Chiesa

sia il regno della verita ,
e vieta che entri come tale a regolare le

azioni, i doveri, i diritti dell'uomo ,
sia individual! sia sociali. Ne

vuole rimossa ogni influenza dall' online politico colla cosi delta se-

colarizzazione dello Stato
, ogni direzione dall' ordine domestico col

matrimonio civile
, ogni ingerenza dall' ordine individual e colla li-

berta del pensiero e della parola. Essa vuole 1' uorno e la societa

informata dello spirito raoderno, e lo spirito moderno per lei impor-

ta di non avere altra norma per credere ed operare che il detlame

della propria ragione, per regolare la famiglia che le sole leggi dello

Slato, per islruire la gioventu die i soli principii prettamente filo-

sofici
, per ordinare le istituzioni di carita che la sola filanlropia del

eeto laicale. Essa in somma si travaglia con ogni studio ad affran-

eare pienamente 1'uorao dall'aulorita della Chiesa.

Ne cio basta. Imperocche, a mirare piu intimamente la cosa, la ri-

voluzione non solo prelende di sottrarre 1' uomo dalle leggi della

Chiesa, ma di sottoporre la Chiesa slessa alle leggi dell' uomo. Essa

vuole non solamente sostituire nel mondo il regno della opinione al

regno della verila, ma vuole che la verita slessa si assoggetli all' opi-

nione, e da essa riceva la norma de' suoi giudizii, 1' impulso alle sue

prescrizioni. A queslo si riducono in sostanza le querele contro de'Ve-

scovi ,
le circolari Miglietli ,

le richieste di Te Deum c di fumioni

sacre per santificare agli occhi del popolo falti iniqui e sacrileghi ,

le dimostrazioni di Piazza contro del Clero
;
e perfino i rimproveri

di ostinazione fatti all' eroica fermezza del Pontefice
, per misera a-

dulazione alia potenza di Cesare. Si pretende che il fatto compiuto

costituisca il diritto
;

1' evento felice, la giustizia ;
un' alzata o una se-

duta in Parlamento, cio che e bene o male nelle relazioni sociali : e

a questi risultati or della violenza, or della frode
,
or dell' ignoranza,

or del capriccio, si pretende che si uniform! la morale ed il giure cri-

stiano. Che se taluno rilutta a cosi iniqua prelensione, e ricorda che

obedire oportet magis Deo, quam hominibus; cotesla evangelica li-

berta vien qualificata delitto politico e ribellione alia potenza del
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secolo. Quinci gli esilii e grimprigionanienti de' sacri Pastori, le sen-

tenze de' tribunal! contro i ministri del santuario
;
le deslituzioni di

pubblici ofiiciali, ricusanli di prestare sacrileghi giuramenti ;
le \io-

lenze ,
le mulle

,
le career! inflilte a scrittori cattoliti. Tullo si epi-

loga in questo, che la Rivoluzione non vuele che Cristo sia re ne die

il suo regno sia riguardato come indipendente da questo mondo.

Mal'anima fedele r avvalorata dall'esempio del suo Signore oppor-

ra intrepida il petto e la voce a colesta iniqua pretensione dei figliuoli

di Belial, e sosterra che Cristo e vero Re e che il suo regno, origina-

te dal cielo, e ovdinato a dar legge al mondo non a rkevcre legge

dai mondo. Ogni atto, ogni parola, chedifenda 1' indipendenza della

CUiesa e le sue inviolabili ragioni , sara un eco continuato di quesla

nobile confessione, e ripetera dinanzi ai mu>\i Pilati la dichiarazione

fatta da Crislo: Rex sum ego. Una tal coafessione si addice ad ogni

cristiano, giaccbeadogni cristiano corre debilo di seguire 1'esempio

di Cristo 1. Tutta\ia in modo piu appi-opriato essa spetta agli eccle-

siastic!
,

i quali non solo sono seguaei , ma legati e ministri del Re-

dentore.

Egli e vero che cio attirera ad essi sul capo 1' ira e la persecuzio-

ne degli empii ;
e gia ne stiamo vedendo, piu che non sariasi per in-

nanzi creduto, gli effetli. Imperocche con rabbia veramente infernak?

i nuoYi Giudei stan tormentando colle spogliazioni , cogli sbandeg-

giamenti ,
colla prigionia, con ogni sorta di violenza i magnanimi con-

fessor! del regno di Cristo, e peggiori cose minacciano per 1' avvenire.

Ma Cristo stesso infonde e infondera sempre piu nel cuor de' siioi servi

valore e fortezza, sicche non temono n^ temeranno la ferocia.impla-

cabile dei loro avversarii. Essi si confortano al pensiero che cost

seguono le \estigie del loro Duce, che cosi camminano per la via

segnata loro dai martiri, e dolcissime suonano al loro orecchio quelle

papole di Cristo : Voi siete quelli, che meco perseveraste nelle tenia-

ziom; edio sto disponendo per voi il regno, come per me lo dispose

il Padre mio. Vos eslis
, qui perwansi&lis mecum in tentationibus

meis ; et ego dispono vobis regnum, sicut disposuit mihi Pater 2.

1 Christus passus cst pro nobis, vobis relinquens exempfam ut sequamini t-e-

stigla "*. Gosi a tutti i fedeli scrireva 1'Apostolo Pietro. Epist. I, c. 2, v. 21

2 LIJCAB XXII, 28, 29.
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1. Guerra anlicristiana 2. Sua applicazioue alia Beneficeaza 3. Difesa

assuntane dal Billault iiel Senalo di Francia 4. Sunlo della sua arringa

o. Suo principio fondamentale 6. Esso e antisociale 7. Per neces-

sita logica dei falsl principii 8. E antierlsllano 9. IramoraHta inevita-

bile delle sue conseguenze.

1. L' inaspettata persecuzione , sotto la quale sembra almen per

ora caduta in Francia la mirabile istituzione delle Conferenze di

S. Vincenzo de' Paoli ,
benche possa comparire a certi occhi grossi

e materiali nulla piu che un capriccio di un Ministro
; ad ogni os-

servatore accorto si presentera certameate come un doloroso epi-

sodio di quella guerra, che si fa per atterrare il Regno di Oisto

sulla terra. Qaesta blasfema e sterminatrice impresa prende sopra

diverse labbra nomi diversi, secondo che piu o meno si e corrotto

nel loro cuore il sentimento religioso. II massonismo belgico bestcm-

mia con ai-rogante franchezza : vogliamo la Chiesa di Cristo aflb-

gata nel fango . II Mamiani con sacrilegio devoto relegava il Pon-

tefice fra le nubi a benedire e pregare. La chilta filosofica si duole

1 Quest' articolo servira d'introduziona ad uua irattazioiicella filosofica

economica intorno alia beneficenza sociale.
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con piglio di compatimento che i. preti o per incapacity o per osti-

nazione restino inchiodati nel medio evo
,
menlre i popoli progredi-

scono col secolo e gli abbandonano. II Memorandum dei Bolognesi

aboliva per la Chiesa il diritto di governare ,
invocando come legge

suprema il suffragio del popolo sovrano fra i sudditi ponlificii. E SOB

pochi giorni che il Siecle
,
dandosi per interprele della Francia H-

berale, le intimava con arroganza da despota : Nous repoussons

absolumenl lout clerge quel quit soil , de la direction des affaires

humaines (Vedi il Monde 19 Febbraio 1862).

Queste e tante altre formole consimili fino aH'ultima, Chiesa libera

in libero stato, tutte esprimono un solo concetto : Fuom IL REGXO

DI CRISTO; nolumus Hunc regnare super nos. E in queslo concetto

universale vengono comprese tutte le usurpazioni, con cui la fazione

irreligiosa esclude a poco a poco dal terrene sociale ogni autorita

della Chiesa, sposa del Re dei Re. Islruzione, educazione, giornali-

smo, matrimonio civile
, leggi per imbavagliare la voce del clero

,

espulsione dei religiosi , confische della cassa ecclesiastica-, bando e

carcerazione dei Vescovi e Cardinali, troppo riveriti dal popolo ; tutti

quesli altro non sono che episodii secondarii di quella grande epopea

o dramma che vogliale dirlo, che potreste intitolare La yuerra dei

Titani. Ed uno appunto di quest! episodii e il nuovo falto
, per cui

venne soppressa la societa di S. Vincenzo de' Paoli. Qualunque sia

stata 1' intenzione del Ministro, egli ha dato un gran passo in quesla

guerra, secondando il partilo, che senza riguardo ne al bene dello

Stato
,
ne all' inleresse del popolo , vuole collo spogliamento della

Chiesa espellere dal Mondo il Nazareno l.

Buon per noi che cotesti guerrieri congiurati se la pigliano con

tal Monarca che regna e governa : ne ancora seppe indursi a dare uno

Statuto, ne teme che le sue finanze falliscano pel rifiutato bilancio, ne

che 1' esercito diserti o i Ministri abbandonino il portafoglio. II suo

regno e quel regnum omnium saeculorum
, quod non auferetur :

onde egli puo , aspeltando il di delle giustizie o delle misericordie,

1 Se e veridica la corrispondenza parigina ,, inserita nel Journal de Bm-
xelles (17 Xbre 1861), il Ministro Persigny 1'avrebbe dichiarato espressa-

mente con una ingenuita degna di mi glior causa: e 1'udremo confermare

fra poco anche dal Ministro Billault in Senate.
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dail'alto dei cieli compatire sorridendo Ic audacie die beslcmmiano

nei parlamenti, le bombe che seoppiano negli assedii
,
le fucilazionf

sterminatrici di popoli e di sacerdoti. Qui habitat in caelis irridebii

eos. Ma se egli, 1'Eterno, guarda cdaspetta; noi omicialtoli efimeri,

vapori die sfumano in un altimo
,
dobbiamo noi giiardare oziosi ed

indifferent} la guerra dei Giuliani contro il Galileo? Oil no. I pochi

giorni di nostra esistenza dobbiamo consecrarli al compimenfo di

un' alia missione. Monarca qual egli e \eramente nel govemo del'

mondo, non vuole Dio operare con forza creatrice, ma chiama i sudr-

diti in parte del suo governo, affidandone a ciascuno la difesa e gl' in-

crementi in una qualche funzione : laonde e imporlanlissimo die i fe-

deli secondo la loro capacita o studiino per se medesimi, o sieno infor-

mati dai piu esperti dello spirito e delle arti, con cui 1' empieta com-

batte il Regno di Oisto con folle speranza di allerrarlo. E pero, poi-

che alia Civilta Caltolica impose Dio colla inaspettata sua diffusione

la missione di parlare a parecchie migliaia d' Italian! in difesa della-

verita catlolica
;
crediamo compiere una parle del nostro ufficio, se

coll' occasione delle persecuzioni del Pcrsigny e della discussione

parlamentaria di Francia, mostrala ai letlori la connessione di que^

sto episodic con tutta la tela della scellerata congiura, meltiamo in

chiaro e 1' assurdita delle ragioni che si adducono e 1' ingiustizia de-

gli spogliamenti die se ne inferiscono e il danno dei provvedimenti

economic! , coi quali si pretende supplire alia beneficenza cattolica

che si perseguita e si distrugge.

Da lungo tempo si va guerreggiando per espellere la Chiesa dalla

pubblica beneficenza e toglierle in tal guisa uno dei piu potenti ,
fra

i mezzi nalurali, coi quali ella s
1

impadronisce del cuore e degli animi

del volgo piu derelitlo. Questo a tempi del Voltaire non parve meri^

tare gli sguardi dell' empia sua filosofia
; giacche costui , pago di

conquistarsi il suffragio della gente onorata
,
lasciava i Gredins in

balia del Consubstanliel. Ma i fatti illuminarono quei seltarii : e co-

nosciuto quanto possa in favore dell' empiela il centimano Proletariato,.

sludiarono ogni mezzo per sottrarre anche i Gredins alle influenze

del Cattolicismo. E poiche coteste influenze iugagliardiscono ,
a mi-

sura che la mano della Chiesa e ricca in aiutare la miseria ed e

Serie V, vol. II, fa$c. 289. 2 18 Marzo
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amorevole la sua voce nel consolarla ;
cosi togliere al Clero e al Gat-

tolicismo ogni mezzo di eompiere cotesta doppia fimzione divenne pei

aeinici di Crislo uno dei disegni piu important! della loro slralegia :

voi vedete da parccdii anni in Europa attuarsi un tal disegno solto

forme diverse, ma in modo che sempre traspare I' intento medesimo.

2. Per non risalire troppo alto, contenliamoci di ricordare lo zelo de-

gli anglicani neH'arrogarsi la distribuzione delle elemosine irlandesi

dopo la guerra di Crimea ;
la gran lotta del Belgio per incaienare la

libera carita; la persecuzione in Portogallo contro le Suore
;
la famo-

sa disammorlizzazione di Spagna; le usurpazioni del Piemonle sui be-

ni di Chiesa, iniziate coll'abolire la benefica congregazione di S. Pao-

lo
, rubandole tesori inestimabili ;

i primi colpi in Francia contro

le Amministrazioni di ospizii, in cui naufrago il Ministero De 1'Espi-

nasse : tutte cotes te imprese furono tentativi della setta cosmopolitica,

per togliere al Gattolicismo quella influenza soave ed eflicace, che la

carila cattolica esercita naturalmente sul volgo piu abbandonato. Non

sara sempre cotesta 1' intenzione dei legislator! : ma 1'effetto si ottiene

i settarii applaudono ,
menlre piangono i veri amatori dell' ordiue

e della giuslizia, che con guardo perspicace esplorano gli andamenti

dei govern!. Si sta preparando a Vienna , scriveva al Monileur il suo

corrispoudente di Monaco , lo schema di una legge che do^Tebbe an-

nullare cola il Goncordato
( puo vedersene il testo nel Journal des

Debals 4 Blarzo). E qual e 1' intento che detto questo schema? Lo

dice lo stesso Corrispondente : Condurre alia separazione completa

delle leggi civili dalle religiose (Vedi le Monde 12 Genn. 1862).

La slessa legge proposUi pocanzi nelle Camere di Francia per la con-

versione del fondi in 3 / i benche miri a tutt'altro intento
; pure, gra-

zie alia tutela assunta dallo Stato sopra le fabbriche diChiesa e gl' isti-

tuti benefici , condurra probabilmente a nuovi stralci in danno della

arila e della Chiesa ,
come dimostrava il De La Tour nella discus-

sione del Senato 7 Febb. 1 e in varii numeri il Monde e m\Y Union

1 Pennettez moi d'exprimer qvelques regrets que la sollicitude du Gouver-

nemrnl ne se soil pas etendue d'une manure plus large sur les ttablissements de

blenfaisance, dont les receltes ont subi depuis quelques annees tant depertes. . .

'La conversion de 1852 a fait perdre aux ttablissements de bienfaisance plus
d'un million par annee.
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1'ex-Deputato Brignon de Lehcn, citato dal Monde medesimo 13 Feb-

braio 1862.

L'ostracismo dunque del figli di S. Vincenzo, preparalo dagh' arli-

eoli del Siecle cddYOpimon national 1 e canonizzalo dal coro di tutli

gli scribacchiatori venali ,
altro non e che il coinpimenlo di una

guerra contro I'lJorao-Dio che pertransiil benefaciendo, e senza co-

lesto inteuto riusciiebbe impossible comprendere la conlraddizione

di chi vanta continuamente i diritti dell'economia e della filanlropia, e

poi si brultamente H calpesta. Giacche come spiegare altrimenti tauta

rabbia eontro le istituzioni caritaiive del Cattolicismo, cheiieseono da

un canto si profittevoli ai derelilti e si utili alia Iranquillila delloSlato,

e- daH'alti'o canlonulla gravano sull'erario , niuna cemplicazione ag-

giungono alia pubblica amminwtrazione burocratica ? ]\la conosciuto

il vero intento della fazione sacrilega eke vuole escludere dal mondo

la Chiesa, non c chi nou veda in quei fatli quasi una: parola d'or-

dine , come oggi la dicono ,
che trasmessa a tutti i caporioni nei ri-

spettivi paesi ,
\iene da essi alluata in maniere diverse, ma tutte

direlte allo scopo medesimo di togliere al Cattolicismo (che equanto

dire a Cristo siio Re
) ogni mezzo materiale per caltivarsi i pargoli e

gli idiofi.

3. In cotesta guerre 1' ingiustizia e la dilapidazione pareggiano il

dispotismo e 1'empieta. Laonde gran servigio potremmo rendere alia

causa cattolica, se ci riuscisse di far comm-endere ai noslri lettori

1'assurdita scienlifica e la spielalezza iilantropica di colesta guerra;

smascherando cosi anche in quest fatto coloro, che si danno per amici

spasimati delle povere plebi, mentre ne sono i piu spietati oppi*essori.

1 Siamo informal! dal Deputato Picard
(
tornata del corpo legislative 7

Marzo 1862) che coi diritti di avverllmento e di soppressione, ottenutosi dal

Ministero il mono polio dei giornalr, erse ne vale come stromento di dominio

sul pensiero, permettendo o vietando or questo or quella quistione, secondo

il suo interesse Le Mini-lire de rinterieur envoie chez le redactcur, ou bieu il

le faAt tenir danu ton cabinet, et lui dit: Je vous donne toulc liberte sur lelle

question .... Occupez-voiis de Vllalie, mais laissez le clerge tranquille . II

faut etre juste , parfois on leur dit : Occupez-vous de clerge tant que vous

voudrez . (Hilarile}. Alors on s'en octupe. (Nouveauac rires}. Si comprendera
di qui che gli articoli del giornalismo incredulo servivano d'istromeuto per

preparare il colpo, che si volea portare alle benemerite conferenze.



SO IL CEMRALISMO DELLA. BENEFICENZA

la qual maleria gia per se importantissima e pel fatli recent! op-

portunissima, acquisto pocanzi nuove attrattive di curiosita nella tor-

nata del Senate francese del 25 Febbraio. Tulta la discussione a

proposito della conferenza di S. Vincenzo de' Paoli fu opportunissima

a confermare le dottrine, che spiegheremo intorno la beneficenza, e

degnissima dell'attenzione di quanti hanno intellelto avvezzo a gravi

pensieri: teologi, moralist!, pubblicisti, politic!, diplomatic!, tutti

dovrebbero riflettere sopra le eloquent! dicerie dei Senator!. All'uopo

nostro peraltro no! ci arresteremo soltanto al discorso pronunziato in

quella tornata dal Ministro Billault, giuntoci appunto mentre s' impa-

ginava questo articolo. Uno degli eminentissimi suoi colleghi lodo,

e con ragione, la temperanzaed urbanita, serbale da lui nelle forme;

ma noi, cui premono principalmente i principii e le dottrine piu

delle forme, abbiamo ammirato, pur neH'alto di riprovarla, la fran-

chezza, colla quale i principii del centralismo piu assolulo e 1' incep

pamento della beneficenza caltolica \ennero pronunziali solennemente

al cospetto della Francia e dell' Europa. Una tal francliezza dimostra

almeno la buona fede di chi parla. Ma chi riflelte die tali formole

cccessive , le quali si ascoltano con approvazione (
Tres bienl c* est

cela
)
in un popolo che da 80 anni va conquistandosi la liberta del

1789, avrebbero eccitato il ribrezzo dell' universale, pronunziate da

Ministri dei nostri quondam governi dispotici; dovra prendere una

idea assai poco favorevole dei progress! civili, rololali giu dalle Alp!

a render libera e felice 1' Italia. Seguiteci, leltore ,
mentre andremo

ormando le idee di quel Ministro, e vedrete, ne siam certi, che non

si potea da noi desiderare piu bella conferma della ingiustizia , con

cui 1' incentramento della beneficenza offende la liberta economica e

spoglia la Chiesa dei sacri suoi dirilti.

4. Si tratta in questa discussione (1'avverte il Ministro medesimo)

non di persone o d' inleressi, ma di principii l. Ed appunto per que-

sto ella e di somma importanza per la Civilta Cattolica, il cui assuulo

mira precisamente a ckiarire e correggere all' uopo i principii so-

cial!, che corrono per le bocche e per le stampe. Due punti princi-

1 Ce qu'il T/ avait au fond de la proposition du Gouvernement, c' etait autre

<chose qu'wie question de personne, c' etait avant tout une question deprincipe.
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palmentc considercremo ncll'arringa dell'oratore ministro : i principii

donde muove, le conseguenze die ne inferisce.

Ev\i
(
cosi egli comincia

)
nelle nostre leggi un principio fon-

damentale, secondo il quale niuna associazione puo organarsi senza

la licenza dello Stato e senza stare soggelta al suo sindacato : e eio

priucipalmente in materie poliliche e religiose; perche in politica

1'associazione puo essere tentata di contrapporsi al governo, in reli-

gione sovrapporsi 1. Da questo principio fondamentale mosse il Mi-

Bistro dell' Interno per procedere conlro la Societal di S. Yincenzo.

Egli osservo che, animala dalle piu pure intenzioni, insigne per

le profusioni della sua carita 2
,

ella avea acquistato una potenza

gigantesca, raddoppiata dal suo organismo e dallo slerminato nu-

mero delle sue conferenze. 1,600 in Francia, 1,700 o 1,800 fuori

di Francia dipendevano dal suo Presidente 3 ed influivano sopra lutte

le classi del popolo, chiedendo ai ricchi preghiere e sussidii e distri-

buendo ai poveri consigli e soccorsi 4. Or bene tanla potenza nel

beneficare e tanta indipendenza dal governo non pub lollerarsi dai

1 // y a dans nos lois tin principe fondamental , c'est que Ics forces de Fas-

sociation ne s'organisent qu'avec I' autorisation de VEtal et sous son controle,

surtout quand ces forces sont mises au service de la politique ou des idees re-

Ugieuses; car au nom de la premiere on est souvent tente de se poser en face

du Gouvernement , e! au nom des secondes, de se placer parfois au desws

de lui. II tener piu conto della religione che dell' autorita temporale e
,

a

parere del Ministro, senza distinzione di religione vera o di falsa, ma tenta-

zione. Capite lettore ?

2 Des investigations furent faites, . . . . M. le ministrc de I'inle'rieur. . . .

apprit alors que la Sociele de Saint -Vincent-de-Paul e'tait animee de I'esprit

le plus pur, le plm charitable: qu' elle comprenait des hommes de toutes les

opinions. . . . Aimi les intentions, les actcs elaient excellents.

3 Mais en mdme temps on apprenait la singuliere puissance d' organisation

de I' institution; on apprenait qu'elle comptait en France 1,600 conferences;

et a I'etranger 1,700 ou 1,800.

4 Cette organisation. . . est d'une puissance extreme, et d'aulanl plus que,

par ses lienfails mhne, la Sociele exerce son influence partout, sur toutes les

classes; sur les classes elevees, par sesprieres, par les secours quelle obtient;

sur les classes inferieures, par ses conseils, par la pratique de ses oeuvres clia-

ritables.
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yovernanli
1

; giacche se ora si adopera pel bene dei poveri, polra

\enir giorno clie si adoperi per fabbricare ineiampi al governo.

Yero e che la religione cattolica dipende dai Yeseovi e dal Papa,

Ma parliamoei chiaro, le antiche nostre tradizioni c'insegnano a noil

volere dipendenza di associazione dall' estero. La slessa dipendenza

dal Nuazio e serapre stata invigilala con gclosia, per essere egli rap-

preseutanle di un Monarca, che e Capo bensi della religione, ma in-

sieme e polen/.a straniera 2. L'essersi dunque la societa specialmente

consecrata al Sorarao Pontefice, invocando anche presso il suo trono

un Cardinale protettore , lungi dal rassicurare il governo rende piu

evidente il pericolo 3.

Rimarrebbe per guareotigia del governo- 1' autoriia dei Yescovi di

Fraacia, dai quali tutto 1'andamenlo religioso doveva qiii anticamente

dipendere. Ma oggi anche i Yescovi si lasciano strascinare dallo spi-

rilo che osteggia il governo ,
ne possiarao- fare assegnamenlo sopra

di loro, per correggere gli ^ccessi a cui potrebbero condursi le con-

ferenze.

Dunque, per concludere
,
che le cose di fede rimangano indipen-

denli dal potere, bene sta; ma in lutlodo, che e organismo eslernoi, si

.Vi'J vluu'J VC.56 i >>"? VS )
;
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1 Eh bien! Cette situation a frappe le Gouvernemmt; il s'est demande s' il

etait necessaire de conserver dans son independance de I' Etat cede organisa-

tion si puissante.

2 Nos peres ont etabli des regies sayes,qu'il imports de preserver conlre

touted les atteintes .... Ne souffrons qu'ilpume se glisstr parmi now aucune

influence contraire au sentiment francais. ISotate, lettore, a questa strana me-

scolanza di gallicanismo antico e di liberta del 1789. Ne chiariremo la con-

nessione nell' appendice al fine dell' articolo.

3 // ne faut rien dissimuler; au fond des dissentiments religieux qui nous-

pre'occupent, il y a de la part de VEtat une necesslte: c'est de se defendre con

trc I'invasion d'un certain esprit (fui cree des difficultes. Que 'les choses de la

foi restent en dehors de toute a f teinte du pouvoir , cela doit fore. Mais que
tout ce qui est organisation marche d'accord avec FEtat.

L'Etat peut-il .... meconnaitre tout ce qu'il y a de dangercux pdur lut

dans les hearts aux quels peut se laisser entrainsr I''esprit religieux? Une con-

science* convaincue trouve dans ses convictions la force suffisante pour resister

a tout : done il n'est pas bon que la conscience d'un peuple soit expose'e a des

influences que I'Etat ne pourrait pas vaincre.
(
Viva la liberta di coscienza !
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dee procedere d' accordo coi goveruanti : ne quest! possono permel-

tere che la coscienza di lulto un popolo si trovi sotto le influenze di

un certo spirito religiose , che per la forza stessa dei suoi jcoirvinci-

menti e capace di resistere a tutto.

Tal e in sostaiwa il raziocinio adoprato dal Minislro Billault, per

difendere la proscrizione di quella insigne istiluzione di beneficenza

callolica. L'apologia, quanto ella e schietta nel manifesiare leintea-

.zioni dell'oratore, tanlo e gagliarda nel confermare cio, che dianzi

abbiamo detto, che la guerra fatta alia beneficenza cattolica mira da

ultimo a sterminare dal mondo le influenze dello spirilo di Cristo e

dell'aulorita della Chiesa. Esaminiarao adesso a parle a parte il va-

lore del raziocinio, ineoniinciando dal principio fondamenlak .

5. Confessiamo di non comprendere come mai sia oggi nelle leggi

francesi quel principio fondamentale ,
che proibisce ogni associaziono

senza la licenza e il sindacalo dello Stalo. Avevamo udilo sempre ,

uua delle piu belle conquisle del 1789, essere lalibcrla dell'associa-

^ione. Possibile che quesla gran eonquisla si riduca alia proibizione

di associarsi senza licenza ? Avreramo cosi conquislata maggior ser-

vHu
, giacche eoieslo legaiae in altii tempi non era imposlo. Ma il

Ministro dee sapere meglio di noi il suo codice. Slia pur dunque il

principio fondanientale ; e sia pure applicato piu seveiamente allc

associazioni politiche ,
delSe quali nou abbiamo qui a pi-eoccuparci.

Ma in quanlo ad associazioni di beneiicenza, forniaie fra buoni catto-

liici, per istinlo di carita soprannaturale, quali niotivi si adducono

per reuderle sospette ? I molivi si riducono in sostauza a due
; la

potenza ^iganlesca sulle coscienze, la poca fiducia che puo riporsi

nella Chiesa callolica e nei suoi pastori. Un priucipio aniisociale
,

un principio anticrisliano, ecco le due basi dell'apologia, con cui I'o-

ralore Minislro difende il suo collega.

6. 11 prime principio, diciamo, e una de{dorabile opposizione al con-

ello medesimo di societa e alia divina sua isliluzione. Che 1'aulorita

sociale debba impedire gU abusi dei dirilti e per conseguenza anche

del dirilto di associarsi, ognuno lo inlcnde : che questo abuso possa

sospetlarsi ragionevolmenle in quclle societa segrele, che sotto forme

arcane si sforzano di ricoprirsi, anche questo 1'intendiamo. Ammet-

lereinmo eziandio che duranle il predominio altuale di coteste sette,
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coloro che vogliono formare associazioni pel bcne vcnissero o invi-

tati o obbligali a farlo sapere al Govcrno, in niodo che non possano

cadere solto qualche sospetto ; giacche un tal provvedimento sarebbe

ugualmente ulile alia fiducia del governo e alia sicurezza degli asso-

ciati. Ma il Ministro non si contenta di essere iuformato, vuolechesi

chieda licenza : e voi capite la gran differenza che passa fra le due cose.

Chi da inforraazione usando un suo diritto, non puo esserne impedito;

chi chiede licenza, puo soffrirne il rifiuto e dee tollerarlo. Ora ecco

cio che offende i primi elementi della natura sociale : che , men-

tre T associazione e voluta dalla nalura
, perche 1' individuo mol-

tiplicando le sue forze faccia un bene maggiore ,
dal fare que-

slo bene maggiore possa essere impedito per quel governo appun-

to, che ha per iscopo di unire la molliludine aflmche possa farlo.

Cosi il governo annulla con una legge la ragionc slessa della sua

esistenza. Ouesto in verila non sappiamo come possa inghiollir-

si dalla liberla del 1789
;
ma certamenle non fu mai inghiollito

dalla servilita dei cattolici ,
i quali mai non seppero comprende-

re che per timore che si faccia il male abbiasi a proibire a priori ,

annullando la legge di natura, la liberta del bene 1. Non diciamo

quotidianamente che 1' uomo e creato da Dio per associarsi ? Non lo

dimostriamo per la debolezza dell' individuo e per 1' immensa forza

che si acquista coll' associazione ? Non lo udiamo dalla divina rivela-

zione in mille tratti delle sacre carte 2 ? Or eccoti un principio fon-

damentale, che vieta a tutti i cittadini radempimento di un tal dovere

e 1'uso del diritto che ne risulta, se prima non manifeslano qual bene

vogliano fare e non ne ottengono dal governo la licenza
, e non si

sottopongono aH'occhio perpetuamente vigile di un ispeltore di polizia!

Ma o questo bene si fa, senza che apparisca non che disturbi in pub-

blico
;
e allora quale ingerenza puo avervi 1' ordinatore pubblico ?

si fa in maniera die acquisti pubblicita ;
e allora qual bisogno vi e

1 Camminando con cotesti principii, si moltiplicherebbero (e osservazione

del Roraagnosi) indefinitamente le proibizioni ,
e verrebbe un giorno che sa-

remmo costretti a mangiar crudi gli aliment!, perche le cucine portano seco

il pericolo dell'incendio.

2iN
Ton est bonum hominem esse solum: faciamusei adiutorium, Vae soli,

quia cum ceciderit etc.
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di legare le mani ai cittadini per impedire che degeneri in male?

Nonhail governo in mano tulti i mezzi necessarii, per vegliare sopra

i pubblici andamenti dei sudditi e impedirne i Irascorsi?

Ma le associazioni religiose hanno gran forza, perche fanno gran

bene, ed ottengono gran riverenza dal popolo ; sopra di esse dimque

il sospetto e piu grave, perche ne e piu grave il pericolo. Questo rin-

calzo aumenta vieppiu 1' ingiuslizia antisociale del principio; giacche

assume per cagione di sospelto e di casligo (
e qual castigo peggio-

re che la dissoluzione di una societa?) cio che dovrebbe essere og-

gelto di lode e di premio. Solto imperatori pagani S. Paolo diceva

ai suoi fedeli : vuoi non temere 1'autoritk ? fa il bene e ne avrai lode ;

giacche essa non e a spavento del bene, ma del male 1. Oui sotto

imperatore crisliano, anzi Crislianissimo, sesi domanda perche 1'isti-

tuto benefico e stato disciolto
,

il Ministro ti risponde perche facea

troppo bene
, perche i benefaltori erano troppo numerosi, perche il

popolo porta loro Iroppa riverenza. Cosi le ragioni sono invertile e il

governo che dovrebbe promuovere il bene e giubilare vcdendolo cre-

scere ,
viene invitato dal suo apologista ad insospeltire pel bene fat-

to, apunire chi ne fa troppo, e ad impedire che questo vada crescen-

do : e si vorrebbe che chi fa il bene e principalmenle il bene pub-

blico non fosse rimuneralo colla slima pubblica. Puo darsi maggior

pervertimento dei principii nalurali ?

II lettore sara qui forse tentato di sdegnarsi forte conlro 1' apolo-

gista, che disconosce si turpemente il natural diritlo di associarsi pel

bene
; diritto

,
che dovrebbe essere ingagliardito dalla famosa con-

quista del 1789, la liberla d'associazione. Ma no, lettore, norf ne in-

colpate 1'apologista: incolpatene anzi le conquiste appunlo del 1789

giacche eterodosse com' elle sono
,
almeno nel senso nel quale cor-

rono ordinariamente, rendono impossibile la liberta naturale di asso-

ciazione, come tiranneggiano ogni altra liberla, e autorizzano un mi-

nistro anche onesto a torsi dinnanzi chiunque gli fabbrica inciampi.

L'asserzione sar^i facilmente compresa dai lellori assidui della Civil-

la Cattolica, nella quale tanlc volte abbiamo spiegalo come la liberta

1 Prindpes non sunt timori boni opens sed matt. Vis non timere potesta-

tem? Bonum fac, et habebis lavdem ex iUa. Rom. 13, 3.
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di tutti degcneri in tirannia degli onesli. Cio non ostante per chi non

ricordasse quelle dottrine , ecco in breve dimostrata la nostra pro-

posizione.

7. Un Ministro che, aramessa la liberta del pensiero, ha can-

cellata ogni ragione intrinseca di bene e di male nella coscienza

pubblica : qual ragione potrebbe addurre per proibire le societa ve~

ramente pericolose ,
la Manama, il Carbonarismo ecc. ? Dira egli a

quegli associati: Voi congiurate per la rovina della patria ? Anzi T

risponderanno i cospiratori, noi siamo associati per procacciarie vero

ordine e felicita, francandola dalla tirannia presenle. Qual dei due-

avra ragione? II libero pensiero del Ministro, che dice lo Stato pre-

sente Ordine, o il libero pensiero del cospiratore che lo dice Tiran-

nia ? Moralmente secondo quei principii di liberta il problema e in-

solubile. Ma poliziescaoiente il Ministro chiama un paio di gendar-

mi, fa ammanettare il cospiratore, dicendogli: non voglio genie che

mi fabbrichi inciampi. Come vedete il povero Ministro ha ragione:

la liberta lo pone nell' allernaliva o di permettere ogni cospirazione r

o di non ammettere uessuno che feibbrichi inciampi , di qualunque-

colore, di qualunque natura essi sieno. N questo e proprio solo di

un Ministro monarchico : un Deputato democratico discorre allo

slesso modo al corpo legislativo di Francia nella tornata degli 8

Marzo
, parlando dei delitli di stampa. Its sont indefinissables ,

di-

ce\*a M. Picard, o con ragione , presupposti i suoi principii : giac-

che come volete definire un delitto, quando ammettete in principio

essere libere le coscienze nei loro giudizii ? E qual couseguenza in-^

feriva il Deputato da quesla indeterminatezza dei delitti di staaipa e

dei delitti polilici ? La stessa che il Ministro , mutata solo la perso-

nificazioae della forza. II Ministro monarchico ricorre all' ultima ra-

gione dei gendarmi : il Deputato democratico
,

all' ultima ragione

della piazza, invocando la prepotenza dell' opinione. a Le jury est

la seule jurisdiction compelente , non seulemenl pour les detits de

presse, mais encore pour les delits politiques. Come vedete tanto

e irragionevole il dirmi: Libero e il pensare , ma dee cedere ai

gendarmi quanto il dirmi Libero e il pensiero ,
ma dee cedere

ai giurali. . Ma che fam? Data cotesta liberta, Tunica prevalenza
sta nella forza.
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Non imputiamo dunque all' oratore Ministro tutta la reita antiso-

ciale del suo raziocinio. Egli dee parlare secondo i principii del

1789 : come \olete che distingua fra il bene e il male? Qual diritto

ha eglidi volere che soeialmente siama/e cio, che altri dicono bene?

E se non ha lal diritto, non sarebbe ella parzialita il permettere a

una mollitudine di cittadini I'associazione, perche egii la crede diret-

ta al bene; menlre la Tieta ad altri, perche diretta a cio ch'egli giu-

dica male ? Biasimate i principii, leltore, e compatirete fiacilmente

le persone , quando strascinate da principii contrarii alia \erita ne

inferiscono conseguenze'contrarie alia natura sociale.

Posto poi che cotesto raziocinio sia logico, non e chi non veda che

la conseguenza inferita dal Ministro e innegabile. Posto che non si

distingue piu il bene dal male, la sola ragione del permettere o del-

1' escludere una associazione e il minore o maggiore pericolo di abu-

so. La natura dice: chi vuol fare il bene, sta nel suo diritto e non

deve inquietarsi. II Ministro franeese dice: non essendovi distin-

zione fra il bene e il male , io non guardo ad altro che al pericolo

dell'abuso. Or questo pericolo e maggiore ,
dove maggiore e la po-

tenza
;
e raaggiore e la potenza, dove molti col fare molto bene aequi-

stano molta riverenza nel pubblico. Dunque quanto maggiore e il

bene, quanto maggiore e il numero di coloro che lo fanno
,
tanto di-

viene per me piu formidabile una associazione. Con tali principii

procedeva, per sua piu syentura che colpa, la societa pagana, e agli

Aristidi era riserbato 1' ostracismo, quando con fatli eroici aveano

merilalo la pubblica slima : e i Coriolani, gli Scipioni erano costretti

axl esulare dalla patria, quando la luce del loro nome abbagliava le

pupille dell' iu^idia. Qual meraviglia che tornati ai principii pagani

cerli polilici modcrni , sieoo condotli a riporre la loro sicurezza nel-

I'oslracisHio dei buoni? Qual meraviglia che fossero al Moutlosier

formidabili le Congregazioni in Francia sotto la ristorazione, le so-

cieta di temperanza in Polonia? Anzi rnoKi secoli prima, coi principii

del Billaull, i polilici del parlamento giudaico ebbero ragione uelpm-

vedere il pericolo che correva la nazioiialila d' Israello, pel gran bene

che faceva colla sua brigatella di Aposloli il Redentore ,
e tutti gli

inciaanpi che doveano temerne per lo Stalo e pel potere che go\er-

nava. E specialmente, dopoche 1' Istilutore di quella soeieta benefioa
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incommeio a spargere per ogni dove benefizii ,
a moltiplicare 1'an-

nona, a guarire le inferraita e perfino a risuscitare i morti
;

il presi-

dente di quel Senate vide piu che mai pauroso il pericolo, e radu-

nati i colleghi, disse loro francamenle : Come vedete, tutta la no-

stra opposizione e la nostra polizia non basta; 1' associazione va cre-

scendo, e ormai s' e impadronito delle coscienze di tulto il popolo.

Voi vedete che qui il pericolo dello Stato e spaventoso, e immenso 1.

Cosl quel presidente ;
e i lettori sanno benissimo die la sentenza fu

appunto quella del Persigny, togliere di mezzo il capo e disperdere

le conferenze.

Assolviamo dunque, leltore, il Ministro apologista, strascinato

dalle sue dotlrine e dalla logica a difendere, qual principio fonda-

mentale della societa francese, una proposizione che impugna la na-

tura stessa ,
il concetto di societa : e che quanto una associazione fa

maggior bene ed ottiene maggior riverenza
,
tanto piu ne insospetti-

sce e le oppone vessazioni e condanne.

8. Posto poi che il Ministro muova da principio contrario alia natura

della societa, niuno potra stupirsi della ostilila ch'egli mostra contro

il Cattolicismo. Non e chi nol sappia : Dio fabbrica colla grazia pre-

supponendo le basi della natura. Laonde chi sovverte 1'ordine natura-

le, dee necessariamente combaltere il soprannaturale. Spieghiamoci.

Non puo negarsi che, nella presenle cormzione di natura, perico-

loso sarebbe riuscito talvolta il diritto di associarsi nel bene, per la

facilita e gagliardia che avrebbe avuto rivolgendosi al male. Quindi

una societa non cristiana, e priva per conseguenza dei lumi di fede,

dei conforti della grazia, delle direzioni dell'autorita gerarchica, po-

trebbe non senza ragione inquietarsi per la troppa liberta dell'asso-

ciazione. Ma appunto per questo 1' islitutore della Chiesa diede a lei

il diritto di governare le coscienze, di vegliare sull'ordine spii ituale

esterno dei cristiani
,
di regolarne rispetto al suo fine soprannatu-

rale tutte le operazioni ed associazioni. Quel dirilto dunque che,

sotto le influenze della natura guasta , potrebbe tener sollecilo il

governante, medicato dalla grazia del Redentore e regolato nella

1 Videtis quia nihil profirimtis: ecce totus populvs abit post cum. Quid fa-

timis quia hie homo multa signa facit? Si dimitlimus eum sic, venient RomanL
Anche quei politici aveano paura di Roma.
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coscienza e nelle istituzioni da una autorila ,
die muove fino le piu

inlime fibre del cuore. acquista una sicurezza c una rettitudine cho

rende le gravi deviazioni moralmente impossibili ,
e dislrugge per

conseguenza ogni ragionevole sospetto, ogni pericolo. Osservatelo

pralicamente nella associazione discioHa. Tulti ammiravano in lei il

fervore del Cattolicismo. Or cotesto fervore che cosa importa ? Im-

porta un grande orrore del male : orrore il quale negli individui ben

puo per 1' umana fragilila perdere la sua influenza; ma nel immero,

nella moltitudine sarebbe un miracolo morale, se ad un tralto si tra-

sformasse. E quanlo maggiore e piu svariata e cotesla mollUndine,

tanto maggiore dovrebbe essere il miracolo per trasformare una so-

cieta di ferventi caltolici in ribelli furenti. E notate che il fervore

dei cattolici non e, come cerli enlusiasmi liberali, una ebbrezza di

chiaccliiere teatrali smaltite da istrioni in maschera. II fervore del

cattolico e un abito di molesta annegazione, ch'egli porla in dosso in

lulta la serie delle private e delle pubbliche sue funzioni : cotalche il

fingere e per gl' individui difficilissimo, per una moltitudine impos-

sibile. Ogni govemo dunque ha, rispetto ad una tale associazione,,

lutte le guarentigie necessarie : guarentigia che i socii professano

dottrina cattolica, nella vita edificante e moi tificata
; guarenligia che

nulla inlraprenderanno di male, nella dottrina cattolica, una per tulti

ed uniforme nei detlati della coscienza.

Ma di questa uniform!ta medesima qual guarentigia abbiamonoi?

Abbiamo 1' insegnamento della Chiesa, uno, universalo e notorio si>

lulta la terra. E chi ci assicura che questo insegnamento sia accel-

talo da tutli ? Ce ne assicura quel fervore medesimo di vita cristia-

na, la cui prima base e 1'adesione aH'insegnamento della Chiesa per

via di fede. Ma non potrebbe quest' insegnamento erroneamenle ap-

plicarsi dai socii? Supponiamlo possibile: esso sara correlto imme-

diatamente dall'autorita gerarchica, tanto piu riverita dai socii, quan-

to piu fer\re in essi il Cattolicismo.

Come vedete, lettore, la Provvidenza ha medicato nella societa

crisliana V umana corruzione, con si arlificiosa combinazione di far-

machi
;
che Ira i veri e ferventi cattolici il diritlo di associarsi non

potra mai produrre per governi onesli un vero inciampo. E pero la

libertS naturalc
,

il naturale dirilto di asso( i u-si per fare il bene noa
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involge alcun pericolo, ne importa la conseguenza della libera asso-

ciazione nel male.

Ouesto peraltro s' intende di una societa appoggiata praticameute

8ui principii cattolici. Ma datemene una ehe si appoggi sulla libert&

del pensiero, puo ella procedere eon ugual fiducia? Puoella trovare

le medesime guarentigie ? Mai no, 1'abbiamo veduto poco fa: anzi

1'esistenza stessa della Chiesa e eontro coteste liberta , inlese come

corrono nel senso eterodosso ,
una perpetua protesta , una guerra

perpetua. Col solo presentarsi in una societa, col solo intinwle, pro

Chrislo legalione fungimur ,
eol solo minacciare, qui non crediderit

condtmnabitur; un ministro della Chiesa atterrisce o per la meno

osteggia tutti i seguaci di coteste libert& eterodosse. Ed eccoli per con-

seguenza nella necessita, teste accennata, di abbracciare un principio

anticrisliano, di osteggiare ed escludere dalla societa ogni influenza

della Chiesa: ecco il pericolo dell'associazione raddoppiarsi, quando

questa e falta in nome della religione 1. Una coscienza caltolica e

iasuperabile ;
a qualnnque richiesta indebita del governo dla rispon-

dera serapre: Obbedisco a Dio prima, che agli uomini. Daterai una

mollitudine di lali coscienze e diterai a quali inciampi puo trovarsi

esposto un governo, per cui e eancellata 1'essenziale difFerenza fra il

beue e il male
;
ed a cui il cattolico puo rispondere: Voi mi co-

mandate un male, ed io non posso obbedire.

Come -vedete, 1'esclusione della Chiesa, il sospetto contro i fervent!

cattolici e pienainente ragionevole , quando si aminettono i principii

del Billault : e la sola cosa, che puo sorprenderci in quel principio

fondamentale, e ringenuita con la qaale egli dice a tutta ia Francia

caUolifa: Sappiate die il vostro governo Bon riconosce nelle idee

religiose alcuna autorita, alia quale egli debba eedere. Ma che coljw

ha qui il Ministro, se a tal jM-ofessione di priocipii egli e costi'etlo

dalla teoria abbracciata e dalla imparzialita neirapplicarla ? Colla li-

berta del pensiero e della coscienza, le conquiste del 1789 indudono

la liberta dei culti. Dunque o rassegnarsi al giogo dilutte le idee

religiose, dei Mormoni, dei Sansimonisti ,
dei Furieristi, degli Spi-

rilisti e di qualunque altro peggior deltwoyiO'professare die non si

1 'On est sowent tente . . . au nom dw secoiides (dcs idtrs religieusfs ) de

9f placer pwfois au dessus de M (du gouvernement).
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dipende da alcuna idea religiosa ,
e die a qualunque coscienza pre-

tenda incrociarne il cammino il governo rispondera colla forza.
(
E

queslo presso i libertini si appella liberta di coscienza, conquista

del 1789 !
)
E poiche fra le idee religiose non si da convincimenlO'

piu gagliardo clie la fede del cattolico
; piu formidabili di tutte fra

le associazioni religiose saranno le associazioni catloliclie. E lanto

piu, se fossero molte per numero
, gagliarde per orgauismo , appro-

vale dai loro prelati, obbedienti e devote al Yicario di Cristo.

9. Alia prima conseguenza di quel falso principio fondamentale T

succeda la seconda, inferita dall'oratore medesirao
;
ed e il perverti-

mento delle prime idee di dirilto, di dignita nel dipendere, di giuslizm

iiel comandare. Per mostrare la necessita di frenare 1'associazione del

hene,eccoil gravissimo disordine rinfacciato dall'Oratore al Baudon,

preside della suprema conferenza, dopo averne fatto un onorevolis-

simo panegirico. Si, egli e un cittadino pieno di dignita e devoto

iuterameute all'opera benefica a cui presiede. Eppurc sapete voi,

dice ai Senatori , a qual pimlo 1' abbia slrascinato 1' organamento

della Soeieta, a cui presiede? Niente meno die a Irallare col Governs

da uguale a uguale ,
da indipendente a indipendente. E raentre il

Governo entro con lui in traltative, egli non ne accetto le condizio-

ni 1
! Yedete tracolanza !

Un lettore italiano, avvezzo al nostro oscuranlismo servile, uonio

ligio degli antichi governi dispotici, si fara le croci e doraandera a

se stesso, quale idea abbia quel Ministro nel paese libero di Francia

della giuslizia di un governante e del diritto di un suddito ? Vedete !

II Billault si meraviglia die, difendendo i dirilti della sua associazio-

ne, il Baudon li creda rispettabili come quelli del Governo
;

si me-

raviglia die non voglia dipartirsi dal regolamento prescrittogli dalla

Sociela 2
, si meraviglia che invitalo dal Governo a composizione,

>
I :;*&' VI 'YM-.;.t\ 'I,:, '-v:;, .- 'r

|
-.c ; :-,?!Ujl ''. iu ..;'-..!,.:-!

1 Mais vous allez voir comment par la force mSme de V <j i yanisation de la

Societe.qu' il preside, M. Baudon a ete conduit a trailer d'egal a eqal avec

LeGouvernement. Nous arons vu se poser independence contre independence.

D.es.ne'yociations oni. ele'.entamees par le'Gouv&nement ct elles ont ete suivies

tit refus.

%,il a imwjue la reClement delu Societf, cmnw.e si la rtylement i'luit quei~

quc chose en presence des lots de I'Etat.
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e non trovando le condizioni soddisfacenti, egli le ricusi. Si mera\i-

'gliache, trattandosi di cambiare la forma e I'organismo dell'associa-

zione, il Baudou nonl'accetti alia cieca dal governo e tema di non

jpoter far piu il bene come per 1'addielro 1
. Insomma luttocio che a

iioi parrebbe o dovere di prelato oneslo o dirilto di libero cittadino,

al Billault serabra o aperta rivolta del cittadino o imprudente follia

dell' amministratore "2
: giacche fmalmente chi ignora in Italia clie

se un governo puo arrogarsi il diritlo di sciogliere una associazione

libera, ridicolo si farebbe se la volesse rifare a modo suo ? E che il

-capo dell' associazione sarebbe prevaricatore se, senza commissione

dei socii, li obbligasse a cio che essi non vogliono?

I nostri poveri oscurantisli servili liligavano nei tribunal! conlro i

loro governi, contro i principi e perfino contro i Papi : e poiche lili-

gavano, trattavano da uguale a uguale colla speranza auzi di vincerli

e divenir superior!. E nel Senato di Francia cotesla liberta, cosi tri-

yiale fra noi, sembra un eccesso di tracolanza da punirsi col dissol-

'vimento di 3500 associazioni benefiche ! In verita
, leltore, se non

-vedessimo qui una conseguenza della logica ministeriale, e dei prin-

riipii del 1789, stupiremmo che possa giungere a lanto la senilita.

Eppure tant' e : la generosita di un uomo che rispetta il proprio di-

ritto, il coraggio di altri che professano qualche dipendenza dal Pa-

^a, e per quell'Oratore un falto si slrano che giunge a prolestare

^solennemente: Nelle cose temporal! o miste il Papa non c'entraper

1 Quoi! vous dies si peu attaches an gouvernement francais que vous croyez

ijue tout contact avec hit vous ferait pei'dre votre autorile morale! ce langatje

u'est pas celui de bons citoyens.

2 Queste meraviglie dell' Orator ministro mi ricordano gli stupori di un

principe Siciliano, ottima persona, ma che nel 1840, serbava tutte le idee

sleU'antica feudal! ta. Costui volendo istituire non so quale delle tante opere

benefiche, alle quali diede impulse, scelse per cuoco uu pasticciere stimat's-

^imo nella citta. Ma propostegli le condizioni lo trovo restio. Irritatlssimo ne

.fu il buon principe e senza piu con forme asciutte asciutte lo congedo. E ve-

dete! mi dicea poscia, raccontandomi 1'accaduto, vedete a chepunto e giuu-
to il sovvertimento sociale! II principe di P invita un pasticciere, e

11 Pasticciere ricusa al principe di P ! Un pasticciere! . . . . Un pastic-
ciere! . . . . E il buon uomo non finiva di trasecolame e non riusciva ad in-

^hiotlire quel pasticcio.
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niente : dal sovrano spiriluale non dipendono se non le cose spiri-

tual! 1
(la sola fede, come il Minislro ha dettopocanzi). Tres bien!

soggiunge qui il processo verbale; e tres bien! diremo ancor noi.

Tanta euormita e tanla franchezza nel pronunziarla, e la piu bella di-

mostrazione che possa darsi degli eccessi, a cui puo giungere il cen-

tralismo della beneficenza e il servilismo di una falsa liberla : e noi

jsiamo lietissimi che 1'Oratore ministro abbia si francamente pronun-

2iato e il principio e le conseguenze, secondo i quali dovea proscri-

versi quel meraviglioso organismo di associazioni benefiche
;
non es-

sendovi raziocinio che possa meglio confermare le doltrine cattoliche

in materia di carita sociale. Fatti solenni, solennemente discussi al

cospetlo di tulto il mondo incivilito
, appoggiati ad un principio che,

da un canto impugna la base naturale del ben pubblico e dell' ordine

sociale, dall'altro mette sotto la legge dei sospetti la Chiesa e lutla la

sua gerarchia, e giunge per conseguenza a cancellare dal cuore di una

nazione piena d'onoratezza le idee piu elementari di giustizia nel co-

mando, di dignila nella sudditanza ;
tutlo questo coraplesso dee far

comprendere ai nostri lettori quanto sia logicamente contraddittoria,

:socialmente rovinosa, religiosamente anlicristiana la guerra che per

ogni dove si corabatte contro la beneficenza cattolica,

LE GALLICANISME ET L' ANCIEN REGIME

PAR L. RUPERT 2

Parra strano che il Billault, Ministro di un governo, che si dicea

due giorni prima in quel Senalo medesimo 1'incorporazione vivente ed

ordinata della rivoluzione nella liberta, vada oggi a pescare le sue ar-

mi negli arsenalidi Luigi XIV e dell'anctVn regime. Ma anche queslo

jstupore svanisce
,
anche questo enigma s'interpreta dal recente opu-

1 Messieurs, il n'est pas bon que dans les affaires temporelles ou mixtes, on

menne dire. Nous altendons le conscntement du Saint-Pere . // faut quc I'on

sache bien que les choses temporelles dependent de I'autorite tcmporelle, el que
les choses spinluelles seulement ressortent de la sourerainete spirituelle ( Tres

Men! ) Stranissima proposizione in an paese cristiano
(
anzi ridicola per chi

capisce i termini
)
che si escluda il Papa dalle materie miste.

2 Appendice alia pag. 22.

Serie Y, vol. U, fasc. 289. 3* 21 Marzo 1862
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;scoletto del signer Luigi Rupert . LeGalUcanisme etl'ana'en regime*

<jhe abbiamo rjcevuto pocanzi e che raccoraandiamo caMamenJe agli

amatori della >sana politica e dei buoni studii sociali. .L'egregio e

cattolico autore diohiara ivi con molta evidenza, come vadano errati

gli esagerati ammiratori del Gran Re e del Gran secolo, se attribui-

scono a quell'epoca una grandezza eristiana, che meriti il rimpianto

dei veri francesi e dei veri cattolici. Oual fti, domanda 1'autore, qual

ill lo spirito, quali i principii di quella corte, di quella societa? Dal

giogo dell'antico paganesirao la Chiesa Tavea condotta allimpero di

Cristo, surrogando al diritto pagano il crisliano : dall'epoca di Lui-

gi XIV la rivoluaione incomincio a ricondurla sotto 1'impero della

came colla adorazione dei beni material!
;

sotto 1'impero del mondo

coll'idolatria della grandezza e del potere. L' iiicanlesimo di cotesti

due idoli concentre allora gli sguardi e rammirazione di lutto un

popolo sulla persona e sulla corte di quell
!uomo straordinario, mise-

ro stromento del perverlimenlo di idee e delle presenti ealamita del

niondo. La sua splendidissima Versailles formo allora cio che .diceva-

si 'la bonne sociele; e lo spirito di leggerezza, di mondanita, di Uber-

linaggio, che \i rcgnava, divenne sotto varii nomi la legge del mondo;

di quel mondo che e essenzialmente nemico di Cristo. Oggi quellO'S.pi-

rilo medesimo ha preso, sotto altre forme politiche, il nome di spiri-

to moderno, ha presa carne nella societa ammodernata : ma lo spirito,

ma i principii sono sempre i mcdesimj ; sempre la medesima e la

sua opposizione all' impero di Crislo e allo spirito del catlolicismo.

Cosi ridotto in poche frasi, il discorso del Rupert con dottrina pro-

fondamente vera e cattolica. Posta la quale, piu non possiamo stupire

che il Billault sotto YImpero della rivoluzione, invochi le leggi del

ancien regime per combattere o incatenare o eliminare le pericolose

influenze della Chiesa e della beneficenza cattolica, che come il suo

divino istilutore pertransiit benefaciendo. Lo spirito era il niedesi-

nio
; Id masehera solamente e cambiata 1

.

1 Admir.atenr et partisan fanalique du despotisms dans lesdernirs siecles,

il (,Vesprit du.rn.onde) a ensuiie trouve de ban ion >de se montrer quelque peu

liberal, et maintenant il enest venu a fusionner le liberalisme- avec le legiii-

misme et le catholicisme, car I'esprit moderne n'&npeche pas queVon resuscite

Louis XIV dam I'Etat et, Bossuet dans I'Eglisc (pag. 31).



GIULIO
OSSIA

UN CACCIATORE DELLE ALPI

NEL 1859

XII.

La mattina di pasqua Giulio faceva la sciilinella al portone del

quartiere. Ma mentre su e giu passeggiava col suo moscheilo i

ispalla ,
\eniva osservando nei compagni d' armi una coneitazionc

disusata. Era un entrare ed uscire animatissimo, un bisbigliare sor-

do,
,
un far capannelli ,

uno stropicciarsi di mani , un ballonzolare e

un gridare festevolissimo di mille viva all' Italia
,
alia Francia ,

a Re

Vittorio e a Garibaldi. Perche in una giravolta abbaltutosi con uno

Be', che vuol dire tant' allegrezza? il dimando sottovoce Vuol

dire che si parte contro i Tedeschi. Evviva 1' Italia ! rispose colui

e balzo nel cortile. Giulio sbarro tanto d'occhi, si arresto e fece una

scosserella da incredulo, quasi tra se dicesse Favole! Poco do-

po vedulo un certo cosaccio di lombarclo, chearrivava trafelato e bar-

collante sotto un fascio di spade e d'archibusi Che porti a que-

st'ora? gli susurro contro Schidioni per far domani il primo ai-

rosto di Croati. Viva la guerra ! soggiunse quegli e tiro oltre.

E (Jiulio sorridere e scrollarsi. Passa un tcrzo Che novelle? -

interroga : L'altro si soffia di bocca il fumo della pipa e Sugna
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alle scarpe e cinghie al sacco ripiglia senza pur guardarlo c va

innanzi.

II nostro giovane stentava a darsi persuaso di quanto udiva. Ma

nondimcno fattosi cogitabondo, si pianto ritlo fra lo slipite della porta

e il muro
, poso a terra il calcio dello schioppo , ne abbranco la can-

na con le due mani e appoggiata la fronte a una costa del coltellac-

cioabaionetta die 1'inforcava, si mise ad aspettarc la sua levata.

In quel die se la stava cosi pensoso e fermo
,

si seule frugare il go-

mito
, ed eccogli a un lalo Maso allegro , fresco, bianco e rosso che

pareva una melarosa
, ridergli e soggiugnere Buone nuove ! Ha

1'ovo di pasqua in pelto.

Che ? dunque davvero la guerra ? gli chiede Giulio pianamente

e con aria ansiata.

Lo dicono. Ma io ho in tasca altro die guerra! ho la vitloria.

Taspetto dentro. Yedrai ! E via a salterelli come un passerotto.

Giulio s inlese correr 1'argento vivo per le ossa
;
e

, mentreche gli

si addoppiavano i pensieri ,
batleva de' piedi in terra e sbuffava per

1'impazienza di raggiungere 1' amico. Ouelle voci guerresche dei

camerata , quel loro matto tripudio, ma piu quelle tronche parole di

Maso gli volgeano pel capo tanti sospelti, tante, non sapeva se spc-

ranze o paure ,
tante fantasie , die ogni minuto gli tornava un seco-

lo. Ora per aver chiaro il perche di queste sue agitazioni ,
si vuol

considerare primieramente a che stato fossero condotte le cose pub-

bliche in Italia, e come niuno in que' giorni inchinasse a dar credito

alle ciance di guerra immediata.

Non e di questo luogo discorrere le origin! e le cagioui del pialo

die allora teneva 1' Europa sospesa, e lutta 1' Italia in bollimento. Fe-

lice Orsini fin dal gcnnaro del 1858, nelle vicinanze del leatro del-

1'Opera di Parigi, con le suebombe fulminanti scagliate sotto ilcoc-

chio imperiale, aveva gitlato il seme della discordia. II quale accarez-

zalo dalle societa segrete della Penisola e fomentato, come dicono' r

nei colloqui e patti di Plombieres
;
dovea fruttarc poi all' Italia una

calata dei Frances! in aiulo del Piemonte coutro gli Austriaci : e

quindi ,
in caso 'di buon successo ,

un pingue ingrandimento della

Corona sarda, la cessione di Nizza e di Savoia alia Francia e tutfe le
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altre beatissime felicita che abbiam vcduto piovere a nembi sopra il

bel paese ,
fmo a quest'anno del 1862.

Checche sia di questi mister!
,
die non sono per anco sboccia-

(i al pieno raggio del sole, certo c che col nasccre del 1859, in

Torino si presero a fare di strane spavalderie contro 1' Austria si-

gnoreggiante nel rcgno Lombardoveneto
,

e si assordo il mondo di

ricliiami, di lagnanze e di minacce d'ogni sorla. II complimento agro

e asciutto volto dall' imperatore Napoleone al legato austriaco pel

capodanno ,
e issofatto recalo sui fili del telegrafo aiquatlro punt! car-

dinali deH'orbe
,
rinfiammo 1' audacia in petto ai mestatori italiani

,

per modo die ripularono d'aver gia in palma di mano gli allori della

viltoria. IS'e ad aggiunger esca alia loro baldanza poterono poco gli

opuscoli di arcano stile, die dai tripod! sibillini di Parigi si spande-

vano a rianimar la fede degl'italici cultori delle Sfingi. In questo

mezzo le sette, che erano collegate e per la massima partc devote

ai governanti del Picmonle
,
tenevano bordone ai maneggi torinesi ,

o per ogni lato sofliavano in quclle prime faville destinate ad appic-

care il vasto incendio, dalle cui ceneri doveva poirisorgere quasi fe-

nice 1' Italia rigenerata.

Frattanto si ragunavano in ogni Stato le cerne dei volontari , per

concorrere a rafforzare le bellicose falangi del Re savoiardo : e,

fatto d'ogni lana peso e con mille arti deluse le barriere poste-

vi dai Govern!
,

si spedivano a cenlinaia i no veil! coscritti nelle

terre subalpine. Era convenuto che il Piemonle
,

il quale in effelto

era verso 1'Austria come il can bololo chesluzzica un mastino perche

senlesi da un molosso guardato alle spalle ,
dovcssc pigliare le ap-

parenze del semplice agnelletlo soverchiato dai lupo angariatore.

Ond' e che di nascoslo egli avcva da brigarc c da far di mani e di

piedi , per eccitare ammutinamenti e sedizioni e allizzarsi addosso

per ogni guisa le ire del maslino : ma all' aperlo non gli erano cou-

sentite altre astuzic, da quelle in fuori che avesser poluto dare qual-

che sembianza di legitlima difcsa ai suoi apprcstamenli di ofiesa

sfaccialameule provocatrice. Per lo die di celato si venivano orden-

do tutte le trame per balzar di Irono i Principi del centro d' Italia
,

per ispodestare il Papa delle Legazioni di Romagna e per islendere
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piu tardi la tela delle rivolture , delle invasioni e del latrocinii, dal

Rubicone insino al Lilibeo. Erano insomma i primi avviamenli per

<quella uuova stralegica,

A cui e Marie Giuda
,
e spada 1'oro;

la quale doveva condurre un di la bianca Croce di Savoia a non

simboleggiare piu altro, che la sinislra delle tre croci del Calvario.

Scopertamente poi in Torino si stava pago ad allestire 1'esercito
,
a

provvedere armi , a munire fortezze
,
ad assoldare una mimerosa

giovenlu ilaliana c a gittare con garbo il guanto di sfida a Francesco

Giuseppe Imperatore.

Ne i Polentati d'Europa lenevano le mani alia cintola. In quel che

I fogli e i novellieri bandivano run di la pace e 1' altro la guerra e i

Parlamenli disputavauo, diplomatic! esperti viaggiavano da una Corle

all'altra, per islornare la procella ronioreggiante. Nel colmo anzi di

questo tanto anfanarsi, giunse improvvisa dalla Russia la proposla di

un adunamenlo delle Potenze in un Congresso, nel quale si scioglies-

sero i nodi con buona intelligenza delle parti. E fu accettata, e verso

la Pasqua si era gia sullo stringere le praliche, e 1' Inghilterra si frap-

poneva per appianarne le difficolla. Di che tutti i brigatori d' Italia

erano disanimati, e i voloutari stanziati nel Piemoute si scoravano,

e gl' impazienli di guerra si davano al disperato.

Niuna meraviglia perlanto che Giulio, il quale stalo era testimonio

dei lament! e delle scontenlezze de' suoi commililoni per gl' indugi

della pace ,
si scombuiasse tutto a quelle repentine voci di subita

guerra, che erano si lungi da' suoi attendinienti.

Ma non era questa la ragione unica delle sue inquietezze. L' im-

provvido garzone era bensi roso da un seereto e sottilissimo livore

contro suamadre, dalla quale si teneva soprammodo offeso
;
ma in fon-

do non credeva nemmen egli all' astio insensato e alia nera malevo-

lenza inverse di se, onde piacevasi cosi stoltamente aggravarla. Per

uuo di quei soliti misteri del cuore umano, che talora si avviluppa in

uu labirinlo di sciocche e ree fallacie
, piuttostoche confessare a se

medesimo il proprio torto
; Giulio, che vedeva e sentiva la sconcczza
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somma di quella sua ruggine indegna e eke ne avea vergogna, prc-

feriva di onestarla alia sua coscicnza
,
calunniando in se stesso sua

madre
,
e sopra di lei versando la colpa del suo Iraviamento. Ma

niuno puo lungamente a se stesso mentire. Di qui 1'interno conflitlo

e le acri titubanze fra il dovere e la passione ,
tra i deilami dclk

sinderesi cristiana e i sulterfugi di una superbiuzza crestosa, tra 1'af-

fetto filiale e un risentimento che si ingcgnava di inorpellare di giu-

slo. Di qui il dire e ridire a se, alia sorella, all'amico ch'egli non nu-

triva acerbita contro la madre
,
che anzi le professava amore

,
die

le voleva bene: e il non saziarsi mai di ripetere colali protestazioni r

che .in bocca sua riuscivano ad un' accusa di se manifesta.

Oltre.di che egli conosceva sua raadre, e il temperamenlo di lei sen-

sibilissimo. Sapeva quanto ella fosse perdutamente sviscerata di lui :

sapeva quaivlo fosse gclosa dell' amor suo e della sua osservanza, e

con quanta scrupolosila esigesse da lui que' tralti prevenienti e spon-

tanei di coilesia, quelle mostre affetluose di gratitudine e di rispeUo,

que' precorrimenti solleciti de' suoi desiderii e quelle finezze di riser-

bo
,

di antiveggenza e diligente solerzia
,
di cui non e capace altro

che un ammo bennato, e cullo nelle assuefazioni di un allevamento

gentile. Egli conosceva e sapeva tutlo do. Si ricordava di aver dclto

infinite volte, che a lui pareva di jwtere far vivere sua madre cent' an-

ni, se le a\esse dato sempre argomento di consolazione : si ricordava

d' averla indotta a dk'hiarargli che ella spesso lo regalava di bei

doni, per godere del suoi ringraziamenli : si ricordava d' essersi ac-

corto di una tale sua parzialita per se
,
che alcuna volla si era con

lei dolcemente querelato, che non lo Irallasse alia pari con sua soi'el-

la. Egli si ricordava di tutlo questo. Giulio iuollre aveva un' ani-

ma naturalmenle bella, forte, gencrosa ed imbevula delle sode mas-

sime delta pieta e del timore di Dio. Era di una rarissima innocen-

za. Quel rimescolamento di tutto se, accadutogli dal Decembre al

Marzo, era stalo il primo destamento di un orgoglio e di un' iracon-

dia, tomato pure a lui di nuova specie. Non si era pero trasnaturalo.

Ondeche, a marcio suo dispetto, la mente gli trascorreva del conti-

nuo a ponderare 1' ineflabile dolore, sollo cui doveva scrosciare sua

madre (e una madre talc !
) per cagion sua : e come poteva non cot-
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dogliarsene, non fremerne egli che, pure senza volerlo, 1'amava tan-

to ? Si schermiva si con le scuse fulili dell' odio che or ella gli por-

tava, e col fingersi bersaglio ddlc persecuzioni di lei. Ma chi, per il-

ludersi, d a se 1' erba trastulla, discrede a se stesso.

Sopra questo egli era cosi intimamenle affezionato alia sorella sua

e la careggiava con ardore di si fratdlevole amisla , che non aveva

altr' occhio in capo die lei. Avrebbe tollerato per se un colpo di

stocco ,
ma guai a chi avesse torto un capdlo a Natalina ! Per lei

sola erano i suoi vezzi. Ella era la sua perla, e 1'oggetto d'ogni

sollecitudine sua piu squisita. Non la chiamava mai altrimenti die

1'orfanella sua, e le largiva titoli si carezzevoli, e le usava amorevo-

lezze si profumate, che a chi non avesse avuto noto 1'animo candido

deiramoroso fanciullo, sarian potute parere smancerie bambinesdie.

Sembrava die sapendosi fratello unico e maggiore di quell' angelica

creatura orba del coniun padre, volesse farla capace che ella aveva

eredilale in lui le tenerezzc palernc. Della quale amantissima cor-

dialita di Giulio per sua sorella, non e a- dire se fosse lieta la madre:

e forse per questo gli dava segni solenni di predilezione ; perche Na-

talina stimasse piu sempre il fratello, e facesse un conto sempre piu

raro della^ua benevolenza. E cerlo, se gloria e delizia di una madre

sono i figliuoli pii e virtuosi
,
ben poteva la conlessa Leonzia dirsi

gia felice di questa coppia si concorde, si leggiadra e si buona
,
che

era stata il lume della sua fronte, il fiore, il gaudio.e la corona della

sua maternita. Vero e die la fuga e 1' imperversamento inopinalo di

Giulio contro di lei, aveva spezzato 1' aureo audio di questi begli

amori
;
ma non pertanto il giovanetto avea seco recato il cuor suo,

e dentrovi operoso e fiammarile 1'affetlo a Natalina. Per maniera che

tra le amarezze della sua misera e sciatta vita di fuggiasco e di sol-

dato, in lei aveva intento e fiso ogni pensiero. E il dubbio solo che

quella angioletta piena di si celeste vaghezza e di lanta soavita di

grazie, penasse di angoscia per la sua rottura con la madre e per la

sua lontananza, gli toglieva ogni pace e il melteva in ismanie di in-

comporlabile trambasciamento .

Ora, ad istigazione del compagno, si era egli mosso ad accostarsi

per la pasqua al tribunale della penitenza, irposda alia mensa del
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corpo di Cristo. Che si udisse intimare dalle labbra sacerdotali del

ministro di Dio, lo svelo egli in parte nella lettera die conosciamo
,

e piu all'amico suo Maso
,
divenulo oggimai confidente de' suoi ri-

morsi. Promise tutto: si strozzo nell'anima con isforzo supremo i

tarii e gli sdegni : procaccio di farsi lulto puro e mondo : e mentre

si stringeva nel petto il Dio d' amore e di misericordia
, gli giuro

suH'aperlo costalo amore e riconciliazione colla madre. In quel punlo

riconobbe che da lei ne era ne poteva essere disamato : le perdono e,

non senza lagrime, prego per lei.

Che piu? fu sinccro coli Dio ,
o almeno gli parve di essere sincere.

Ne e da dubitare che se invece d' albergare in Savigliano, fosse di-

morato in patria, dopo quella comunione non fosse corso inconta-

nente ai piedi di sua madre, per pacificarsi di vivo e caldo cuore con

lei. Ma n' era lungi un buondato : ma Giulio era sempre Giulio : ma

quel fuoco divino rattepidi : ma il mal seme soffocato e non eslinlo

ripullulo. E quindi quella lettera a Natalina, che gli costo sangue e

gli sembro, nel dettarla, un capolavoro di mansuetudinc : e la quale

nulladimeno gli usci dalla penna si fredda e si equivochesca per la

madre, benche fosse fervidissima per la sorella. II poverello non si

avvide del tradimento, che gli fe' la passionc. Voleva testimonial'

amore : e in cambio di tcstimoniarlo a chi piu premeva, lo profuse a

chi n' avea men d' uopo.

A questo termine egli era in un' aspellazione incessante di qualche

risposta. Contava i giorni e le ore. Slimava impossibil cosa che Na-

talina non gli dovesse rinviare un saluto, una riga di conforto. Alle

volte si figurava in bcllo studio che la madre, per castigo o per ven-

detta, avesse vietalo alia sorella di riscriv ergli : ma poi cacciava da

se questa fantasia come incredibile ed cnorme. Altre volte si rag-

gricciava tutto in considerare che quella lettera sarebbe stata, Dio

sa quanto a lungo, notomizzata da sua madre : e gli salivano i ros-

sori al volto, e si pentiva quasi d'cssersi umilialo troppo a chi lo

avea, secondo se, cosi fieramente ferito nel ben domeslico e nell'ono-

re: ma poi gli sembrava ch'ella se ne consolasse; ed egli, contro vo-

glia, se ne compiaceva. Talora si dipingeva Natalina in alto di rag-

gruzzolargli qualche moneta : la vedeva vuotare il suo borsello, e le
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numerava iielle maiii un pizzico di scudi. Se ne contentava. Ma ecco

sopraggiungere la madre e cenluplicare quella somina : ed egli ri-

gettare lutto quel centuplo, e tener d'occhio solo le monetuzze di

Natalina, e solo quelle gradire, e baeiare a lei, ma solo a lei, la

inano per riconoscenza : ma poi gradiva aiiche il centuplo di sua

madre, ed anche a lei, sebben con ritrosia, dava un bacio nella ma-

no. Piu almanaccava, e piu si eontraddiceva.

Facciasi ragione di queste condizioni dello spdrito del povero gio-

vane, e si scorgera perche quelle notizie intempestive di guerra lo

lurbassero a si allo segno. Egli sospirava 'una risposta, sospirava

n po' di denaro, sospirava un refrigerio, sospirava molte altre cose

che noo sapeva par egli deflnire a se stesso quali ;
ma che il cuor

gli dteeva doversi 4rovare tulte in una lettera di Natalina : e fra que-

lle cose
,
era altresi una poscritta della madre che gli scrivesse

Giulio, ti abbraceio Ma non ardiva coneedere a se medesimo

la verila di questo desiderio : il quale tuttavia stavagli verissima-

mente nei latiboli piu riposti dell'anima iravagliata. Finalmente la

guerra lo avrebbe trascinato al fuoco d-ei mosclietti e dei cannoni.

Or egli non voleva morire; volea vivere : gli era neeessita conser-

vai-si in vita per sua sorella. Gli si rizzava il crine in capo a immagi-

aarsi di dover laseiarla anche orfmia di se. Quante spine adunque

pungevano Giulio ritto la in guardia del quartiere ! E Maso che aveva

egli da esserne si giubilante? Nuove curiosita, nuove angustie die

lo tennero sulle fiamme fmo all' islante in cui sopravvenne il caporale

per dargli la muta. Oh in buon' ora ! era tempo.

XIII.

:S:tfvl'i

- Dunque? dunque, Maso, che c'e egli? disse a lui Giulio af-

ferrandolo per i fianchi e tirandolo in disparle.

Vieni meco: saliam sopra; non agimiamo il fmto a quest!

bracefei.

Ma che e cio che si dice della guerra? il presso mentre ascen-

devano le scale.
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Ih ! si dice che i Francesi gia sono in Savoia, e die domani

sera turn turn, tocchera a noi fare alle archibugiate coi Tedeschi.

Davvero? Domin' aiutaci ! sclamo Giuliolulto arruffato, seden-

dosi sul sacco in una stanza.

Mente! nessuna paura! Le sono sballate di quest! gingilloni.

Or vedi qua ? soggiunse 1'allro tracndosi dal cappotto un piego e gi-

randoglielo sotlo il naso.

- Che e?

Una bella lettera di babbo mio, con cinquec'ento lire lampanti,

che andro a riscuotere a mezzodi.

- Come! come ! ripieco Giulio
;
hai avnlo letlerc da casa lua?

Tanto bene ! uh io non islo nella pelle ! Mi hanno perdonafo

tutti e non mi garriscono. Guarda : questa faccia e mezzo e tutta

del babbo; quest' altra mezza e di mia madre : quassu poi comincia-

no i tre miei fratelli
,
ed hanno fatta fare una croce sino a Giannetto

che ha tre anni.

te beato ! e die ti scrivono eglino?

Io avrolla rilelta cento volte, e mi pare che semprc ci scopro

del nuovo. Ma do die imporla, e che mia madre e guarita di pre-

sente die ebbe la leltera, die quel buon prele il quale ci confesso mi

disse di farle. Poverelta ! Casco malata pel dispiacere che le fossi

fuggito : e non si e rimessa se non quando ha saputo dov' io era e

che stava bene. Mi rivorrebbe a casa : ma come si fa? Or odi che

te la leggo. Giulio ascoltava, e fattosi triste rimirava quella carta

con un occhio invidiosissimo : e intanto che Maso gliene leggeva, si

confondeva in se stesso a vederc tanta tenerezza parentevolc de' ge-

nitori inverse 1' amico
;
dov' egli era come se non avesse piu persona

al mondo. Ma quando senti leggersi questo passo della madre, die

scriveva al suo Maso : Notte e giorno non pensava che a te : non

aveva piulagrime da piangerti ;
e pregava la Madonna che mi avesse

tolta di vita
,
se non aveva da ridarmiti : come vuoi che ora non ti

perdoni? Giulio lascio gocciarsi dalle ciglia due slille, e con la tossc

ammorti un singulto die gli veniva dal cuore. E facile indovinarne

il perche.

E io? proruppe egli brusco brus<^o terminata la lellura di Maso;

e io? niente, a denli asciutti !
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Ma tu non hai ubbidito al prele. Egli ti inghmse di scrivere

proprio a mamma tua : e tu duro a volgerti a tua sorella. Or se'

servilo !

Cioe, non e cosi. Quel buon servo di Dio mi consiglio molto di

scrivere a mia madre : quando pero intese die io avea troppa ver-

gogna ;
mi soggiunse con molta bonta, che egli voleva essere discre-

to, e che si contentava che mi fossi rivollo a Natalina
; purche aves-

si espressa chiara e schietta la domanda del perdono. E questo ho

fatto.

Duuque spera. Io ci sarei ito d' allra gamba : ma tu conosci i

tuoi polli.

- Oh ! io a lei non poteva scrivere. Se non mi viene risposta ,

sia con bene : sara un obbligo di piu che avro alia sua generosita.

Di tua sorella ?

No, no : di lei, di mia madre.

Ah Giulio birbo ! e poi sostieni che hai fatto pace ? Iddio ti ca-

stiga : bada, ve' !

pace non pace, io da lei non voglio nulla, non aspetto un'ac-

ca : il meglio che mi possa fare, e di solterrarmi nel dimenticatoio.

Ma di quella poverina io vorrei sapere che n' e
;
se mi ama

, se si e

consolata. Si sia sperduta quella mia leltera? Che ne parrebbe a te?

Per mio credere avrebbe ad esser giunla.

Ma dunque perche non mi si risponde? perche?

E dalli ! i6 te 1'avro detto un sacco di volte : perche tua madre

se ne sara avuto forsc per male. Pensi tu die se io invece di man-

dare la letlera a mia madre
,

1' avessi mandata a Giannetto, n' avrei

avuto questo tocco di risposta e cinquecento lire ? Si : soffiaci su !

Pure sarebbe una tirannia inaudita questa, che avesse proibito

a Nalalina di riscrivere a me, a me? a suo fralello? a Giulio? Auff!

se fosse cio vero, me la pagherebbe cara ! Uscito appena di tulela le

moverei una lite nei tribunali, e corpo del cor mio ! le strapperei mia

sorella dalle mani, quanto e certo che lu se' tu. Oh questo poi !

Doh! stalti che to
; soggiunse Maso che si avvedeva di avere

stuzzicato un brutto vespaio ; puo essere che o dentr' oggi o denlro

domani arrivino anche per te li zuccherini. Ma poco le li meriteresti.

Sei troppo ostinato nelle tue bizze.
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Non c' e bizza che tenga. lo sono ristucco de' suoi affront! :

guai, guai a lei se m'avesse fatto questo gioco.'.Le perdonerei che

mi cavasse 1'anima : ma die alieni da me Natalina, ohibo ! non glielo

consentiro in eterno. Ah se vedessi, Maso, che angelo ! e impossibile

non volerle bene.

Me la figuro. Avra tutto quello, die hai tu di bello e di buono,

jsenza la tua cattiveria.

Piu ! piu ! lo non sono la pianta de'suoi piedi. Ma dunque oggi

o domain tu did eh? insisteva Giulio e soffiava.

Mi giova speraiio. Altenderesti una buona sornma?

Hem ! no. lo aveva ogni mese due marengln , e qualche me-

se tre. Ella uno solo, die le danno per cerimonia e per ispenderlo

in limosine. Fa tu i conti: se giunge a raccapezzare venti lire, sara

un miracolo. Di piu non n'aspelto : e va bene. M'e piu caro uno scu-

do dalle sue mani, die mille da chi m' ha rinnegato per figliuolo.

E tu sei tanto gaglioffo che t' inimagini die, se ti mandano de-

nari, tua madre non ti spedisca le cenlinaia?

Da lei non voglio un soldo, dico : glielo rimando netlo.

Bah ! lascia die arrivi : e \edrai tu se 1' appetito \iene man-

-giando ! E Maso si rifaceva alia sua lettera
,
e la chiosava e fan-

ciullescamente se ne sollucherava tutto, senza badare die egli con la

sua lelizia tribolava in agre forme quel meschino di Giulio ,
il quale

si friggeva di cruccio, d'impazienza e di dispetto.

Verso il mezzogiorno egli' fu invitato da Maso, che lo avesse ac-

compagnalo alia posta per farsi rimborsare la moneta : e d' indi per

godersi un po' di festa alia trattoria, e assaggiarvi qualche morsello

da di di pasqua. Andarono : riscossero : pranzarono, e sul fine della

tavola, mentr'eran soli, Maso guardatosi attomo e serrato 1'uscio, si

cavo di tasca la somma che gli era stata sborsata in oro : e faltone

due mucchi uguali Quesloame, disse graziosamente ritirando ase

il suo mucchiello
;
e questo a te : da buoni amici ! E gli spinse ac-

canto la salvietta dugencinquanta lire. Giulio divenne porporino come

una rosa del Bengala, e mirato tra 1'attonito e 1'amoroso il camerata

Tu mi canzoni? soggiunse inatto di respingere quell'oro ghiollo.

In fede mia non li canzono. Tra amici si vuol fare a mezzo.

Tu sei signore di casa tua, io non sono povero. Babbo mio mi scrive
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che finito queslo gliene faccia un motto, erne ne mandera dell' altro.

a te ne Terra, eDio con bene : o no, e avremo sempre un pane da

spartire insieme. Se mia madre sapesse che ho un aniico si bello
,

ricco e caro come se' tu, e che non fo a meta con lui, mi sgride-

rebbe e mi darebbe del mal creato. Dunque tienti la tua parte, gua'

non te la ciuffino
,

e non ci si pensi phi. Cameriere ! lo scollo -

Eccomi, signori
~ Maso pago ed uscirono. Ma Giulio era si intene-

rito del gentile tratto del compagno e in uno si confuso, che non sa-

pea qual partite prendere, se di accettare o di rifiulare. Se non che

avvedutosi che Maso a' suoi dinieghi faceva V orecchio di mercante,

piego la testa e strettagli la destra Senti me, gli disse con calda

espressione di TOCC e di sembiante
;

io non mi lusingo di ricevere

da casa mia niun aiuto per adesso
,
ne lo vorrei : ma ho un grasso

patrimonio che presto sara mio
,
ed una sorella con trentamila scudi

di dote
,
che e nala per far felice qualcuno cui Dio voglia grazia-

re d'un suo dono eletto. Maso, se un di mi chiedessi la sua mano, ti

giuro che 1'avresti.

- Oh, oh, a che pensi ! io non sono conte ne marchese, e non ho

il capo a quesle frasche.

Tu hai un cuore di Cesare : e basta. Te lo giuro, 1'avrai. Pre-

ga Dio che la mitraglia tedesca non ci fracassi le costole o il cranio

Dissc : gli diede una serrata di cuore e si rayviarono al quartie-

re. Dove appena entrati, udiron Yociferare diunordine telegrafico di

Garibaldi, che pel di vegnente chiamava il reggimento loro a Chi-

vasso. Giulio da capo a piedi gelo e divento come una pezza lavatn.

La guerra cominciaTa dunque proprio il domani?

XIV.

Mal si apporrebbe chi giudicasse Vanimo della madre inverse

Giulio, dal rabbuffamento in cui la sentimmo rompere di corto con

la figliuola. Quella compassionevol signora ,
da che il giovane figlio

1'avea si crudamente lesa nel piu vivo delle sue affezioni materne,

per ogni pochissima cosa esciva del suo naturale, ed immalinconiva, e

s'arruffava e davala in escandescenze da vaneggiante. Coteste erana
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bufere paurose, ma brcvi. Rassomigliavano agli acquazzoni di stale:

Le piu volte la tempesta si scaricava tutta; sull' innocente Natalina ,

la quale mute e trepidante come un'allodoletta fra- lo scoppiar del

turbini c del luoiii , lasciava passar I'mipelo di que' furori : e posda

con detli soayi , con occhiate celesti
,
con acearezzamenti amorosi e

con pazieMissime cure, tan-to venia rabbonacciando la madre, clie

plan piano rimellevala neli'addolorata sua trauquillita di prima. Ne

queslo misero stato di lei era la rneno acuta delle spine che trafig-

gessero 1'anima si tenera, e dilicala della fanciulla, punla gia d'in-

sanabile piaga dal perdiraento del fratello. Leonzia non voleva di*-

scostare raai da se quella figliuoladie , dopo Dio, era la manna e

il soslegno della sua vita, Ed essa ,
alia quale 1'assidua presenza

della madre cosi appassionala gonfiava il petlo di tristezza, doveva,

per un riguardo di pieta , noni che affogarsi il dolore nel seno e fre-

nare il pianto e comprimere i tormentali sospiri; ma atteggiarsi al

sorriso, e menlire una serenita che non aveva,, e che pure le faccva

d'uopo simulare, per infondere nello spirito agitato della Contessa il

rifrigerio della pace. E. in pr-emio da tanta yirtu; e di una carila si

eroica
,

il piu spesso non rilraeva dalla madre delirante che duri

molti o scortesie. Di die non s' intende come, senza una singolare

^razia del cielo , una giovinclla si gracile e sensitiva polesse durai^

la sakla alia, prova ,
e non soccombere solto il fascio gravosissim^

de' suoi affanni.

Ben e vero che quella mattina di pasqua, lafoga dell' irritatissima

Leonzia valico i termini del consueto. Ma do stesso che ingagliardi

la vampa, racchittdeva in se di che snuorzarla. Per la madre la let-

lera di Giulio era una di quelle freccie, che feriscono dalla punta e

risaaano dalla cocca. La ferita, clii ben Tavvertai, fu,una speranza

delnsa. AU'improvvisissimo rice\imento del piego, la dama voile leg-

gervi dentro innanzi d.' averlo aperto : e in verita lesaeyi troppo piu

che non contenesse. S' immagino che il figliuolo vi dovesse avere

stemperata la quintessenza degli affetli piu dolci e pii e mansueti ,

ch'ella per se potesse desiderare. Ragguaglio il cuor'e di Giulio col

cuor suo; ovvero si-finse che il Giulio profugo in Savigliaao fosse

ridivcnuto pet lei il Giulio di un tempo. E qui fu, 1'abbaglio. Con
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quest'anticipata opinione in capo fattasi sopra la carta
, resto fallita ,

si crede burlata
,

si accese, piglio fiarama e farnelico d' indignazio-

ne. Ne poteva essere altrimenti. Quella sollecitudine di Giulio per

sola Nataliua
,
le urto il celabro : quelle parole saporose e melate,

quella eleganza di formole affabilissime e quella ostentazione di cor-

diale intrinsichezza per sola la sorella, le invelenirono il sangue. Le

cosse una tale preferenza di Natalina a se negli amori di Giulio
;

si

sbigolti di quella sostituzione della sorella alia madre
; si senli quasi

regina scoronata
; ingelosi di tal rivale; se ne adonto

,
e nel bollore

dello sdeguo, fe pagar cara alia iigliuola la tenerezza si parzialmenle

unica del fratello. Miserie dell'umana fragilita !

Ma una lettera di Giulio che in sostanza ,
o bene o male e dopo

presa la pasqua ,
si umiliava a sua madre era un gran fat to. Sedato

il fermento di quel disinganno e dato luogo alia ragione, una tal let-

tera, contuttoche per mille versi difettosissima, doveva pur sembra-

re un gran die alia Contessa rabbonita. Ella sapeva a mente quella

che scrisse il figliuolo la nolle che ne precede la fuga. Qual parago-

ne, fra quella cosi Iruce e questa? In quella Giulio l-'aveva dipinta

con colore di negrofumo sciolto nella bile : in questa nulla di cosif-

fatte orridezze. Quella frizzava di dispetto : questa era sol fredda

d'amore. Quella la insultava di tiranna : questa la appellava sol-

tanto lei . Quella spirava risentimento : questa, come che si fosse,

chiedeva perdono. Era per do fuor d'ogni dubbio, che colesto fo-

glio prestissimamente si sarebbe converso in farmaco lenitivo delle

agrezze della dama.

E cosi fu. Mercecche non si toslo si fu chiusa nelle sue stanze che

ricuperalasi ,
si risovvenne di avere due ore fa partedpato del cor-

po di Cristo nella comunione : arrossi della sua debolezza
, penso

alia figliuola cosi da lei ingiustamente straziata ,
si commosse , alzo

lo spirito compunlo a Dio, e riaperta la bussola chiamo a se la

fanciulla, che era piena di lagrime e spenta in faccia come un panno

lino. Avutala , quasi per vendicare in se la inconsiderata frivolezza

del cuor suo
,
le serro le guance fra le mani e vezzeggialala e pre-

mutasela caramente al pelto, le ingiunse con un piacevolissimo riso

di chctarsi, di non far caso de' suoi sfoghi, di compalirla: e se la fe'
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sedere accanto. Poi argomentandosi di esser signora de'suoi moti, c

risvegliando in se tutti i sensi pielosi, di cue puo esser capace una

benigna aimegazione di madre ,
torno sopra quella lettera : e al Inme-

dei commenti di Natalina principle a riandarla , a ripassarne i pe-

riodi, gl'incisi, le frasi, i vocaboli, c ad invesligarne persino le re-

ticenze. Oh die notomia e.che raffinalissimo sminuzzamento fece mai

la perspicace donna di quelle povere righe, bultate giu dal figliuolo

con lo schioppo Ira le gambe ! Senonche buono, che Natalina era 11

col suo ingegnuzzo assottiglialole dall' amore per isciorre lulti i nodi,

chiarire lutle le oscuritti , dissipare iulte le ambiguezze e colmare

lulli i vani, che erano tanti in quella carta! II piu forlc de'suoi ar-

gomenti, era che Giulio le aveva commesso di fare ella le parti sue

con la madre Per questo , conchiudeva, non da Giulio ma da me

dovete esigere in nonie suo, tutte le scuse e le soddisfazioni e le pro-

teste die bramate.

Ma perche non iscrivere a me? tornava per la decima volta

a rincalzare la Contessa.

Perche si sentiva troppa vergogna di avervi disgustata : e sa-

pete bene die Giulio e tanlo riguardoso !

Ma perche mettere innanzi 1'ordine del sacerdote che lo avea

confessato, invece di dire die si moveva a scrivere di sua spontanea

volonta? Oh le cose forzate non sono sincere!

Perche gli caleva di mostrarvi che lo ha fatto per coscienza :

e voi ci avete sempre insegnato, che clii opera per coscienza opera

sinceramenle.

Ma perche non nominarmi una volta almeno ' dirmi lei I

ma die significa lei?

Perche Giulio pensa tanto a voi, die per esso dir lei e in-

tendere sua madre, e tutt'uno. A rne sembra una cosa tanto evidente,

che nulla piu.

Sia. Ma perche non mandarmi un saluto? Ah Dio ! un sahitos

di Giulio, lo avrei pagato died libbre di sangue.

S'egli ha incaricato me di far le sue parti e di domandarvi

perdono, molto piu mi avra incaricata di offerirvi un saluto. lo dun-

que per lui ve ne offro un milione. Vi basta ?
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Lo capisco : e vero; ma> i tuoi non sono i suoi. E dirsi solo

tuo ! non e un' impertinenza ? Poteva egli ignorare che io avrei

v.edula la sua^ letlera? E non doveva capire che quel solo tuo mi

avrebbe passalo il cuore?Non eeglianche mio? e phi mio ohe tuo?

Sono i suoi soliti confetti. Mamma, non ne fate nessun capilale;

voi sapete meglio di me, che Giulio mi ha (rattato sempre con molte

linezze di buon fratello : poverino! (e qui la voce a Natalina, che era

divenuta di cinabro
,

si affihaya- e gli ocelli le s' immollavano
)
mi

vuole lanto bene! Sono di quelle maniere che usa cosi per dire:cer~

ca di darmi gusto, come quando mi chiama la orfanella sua. Ma siate

persuasa che non esclude voi : anzi che lutle le sue carezze a me so-

no per far piacere a voi, e che certissimamente egliavevattntenzio-

ne di mandare a voi pure un bellissimo saluto.

Maperche non esprimerlo? dopo quest' addio vita mia bella

che dice a te; non poteva aggiungere sol queslo: saluta la mamma?
- E slata la gran fretta. M'avvisa qui terminando, che era per

sonare 1'appello. Che cosa e 1'appello ? inslette la figliiiola per deviare

il ragionamento.

E 1'atto di presenza che fanno i soldali alia chiamala degli uf-

ficiali, die gridan alto i loro nomi un per uno.

- E come fara Giulio che non ha piu il nome suo.?

- Anche questa ! oh quanlo mi displace il tristo gioco di tale

infingimento ! Non \oler piu il nome che gli pose al. battesimo suo

padre! il nome del nonno! il nome con cui 1' ho sempre chia-

mato io!

- Che? non vuole piu il nome suo? Ma non vedete come si

.sotloscrive? Qui e pure scritto Giulio! La tra i garibaldiui si e

finto un altro, ed e forse meglio.

Ma me Io abbiano sviato fra quell' acoozzaglia di giovinastri e

di genie perduta, senza religione e senza Dio ? Egli cosipuro! cosl

limoralo ! Ho faticato tanto per tenerlo Ion tano dalle male compagnie

e tirarmelo su pio e divoto !

Oh cotesto poi no ! se si fosse sviato, non avrebbe feitto le sue

divozioni. E poi a questo proposilo ,
non avete badato che egli dice

di avere cola un solo amico , qiiel Tommaso di cui parla tanto bene?
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IS quello, proprio quel soldatino cosibuono e caro che vide Fiorenzo.

Lo dice egli. E noi oggi ci faremo raccontare di miovo tut to il suo

discorso. Dev'essereun gran buon ragazzo, poiehe Giulio afferma che

par nato in paradiso !

Di questo metro Natalina venne chiosando la lettera del fratello c

giuslificandola alia madre per forma, che questa, con la dialeltica piu

dell'affelto che della mente, si rese ad ammetterlaprima perbuona,

poi per migliore e da ultimo se ne eontento appieno e se ne rifece.

Per lo che le ore trascorrendo fu bisogno, appresso la colezione, ri-

porre rnano agli apparecchi pel \iaggio della sera , e non logorarc

tempo. Natalina si assunse di apprestare ella la valigia di Giulio, a

cui si doyeva portare un corredo di biancheria e di panni per rive-

stirlo : stauleche e la madre e la sorella avevano come certo che se

losarebbono riconddtto in patria, e gia era in pronto un cambio da

sustituirgli nel reggimento. E -non e a dire se la fanciulla usasse di-

ligenza in assettare qud baule, e se lo rimpinzasse di elelle cose e di

ogni maniera fronzoli e bazzicalure.

Intanto che ella sudava a rovistare perle casse e per gli armadii
,

soprawenne don Egidio. Ancora egli esamino la lettera di Giulio,

'm lietissimo die le sue scoperte venissero da quella si acconciamente

confermate
,
e a furia di industriose osservazioni la fe' valere pur

egli alia madre un tesoretto. Di che la Contessa tutta rasserenata co-

mincio a interrogare il Canonico ,
s' ei credesse die il figlio fosse

pentito di buon cuore Mi yedra volentieri ? instaya ella con aria

dubitativa
;
cedera a' miei imiii? si persuadera che io, non che odiar-

lo
,
sarei presta a morire per lui ? Io mai e poi mai non mi sarei in-

dotta a condur meco sua sorella. E troppo giovinetta. L'avrei \olula

lasciare in casa di sua zia, e andarmene io sola con la cameriera.

Ma senza Natalina
,
io temo di non poter nulk sopra di lui. Mi sono

eonsigliata con chi ha 1'anima mia nelle mani
,

e ancor egli mi ha

delto che era neeessario farla venir meco.

- Gerio
,
certo

; rispose don Egidio ;
sarebbe mai fat to staccarla

da voi. Pel resto, siate tranquilla: Giulio in sol Tedervi si but-

tera 1ra le vostre braccia, e vi loraerk mansaeto come un agnellino.
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Proprio? Oh die consolazione mi da elk con queste parole!

Pur non potrebb' essere, die nutrisse ancora qualche fantasia die io

non lo ami piu ,
e die non pensi piu a trallarlo da figliuolo? Che ne

pensa ella, don Egidio?

Poiche mi aprite il campo di parlare con liberla, ripiglio il Ca-

nonico pizzicando nella scatola del tabacco, io non vi dissimulo, Con-

tessa, che il giovane assai difficilmente #i sara spacciato il cervello

di tutti i fumi die glielo ingombravano. Ma questi si dissolveranno

alia vostra apparizione.

Che fumi intende ella?

Ecco. Per quanto egli fosse ritenuto con me, tuttavia quest' in-

verno da oltre dieci volte mi si lagno, che voi nel Decembre gli ave-

ste tolta la vostra grazia e vi foste mutata con lui, senza cagione. Si

querelava che lo aveste accusato
( egli diceva calunniato

) presso lo

zio Giacomo che gl' intono un' aspra sequenza ;
e non se ne dava pace.

Mi diceva e ridiceva d' essere innocente , e povero Giulio ! non me

lo diceva sempre cogli occhi asciutti. Senliva il voslro cambiamenlo,

oh lo sentiva ! E
,
credele a me , che in secreto ha falto un gran la-

grimarne, perchegli scottava molto, ma mollo, la vostra bruschezza.

Ah, don Egidio ! Io per puro amore del suo bene e per mero

debito di coscienza, dovelti farmigli severa. Puo immaginarsi, ella

che mi conosce, se io sia madre da irrigidire senza cagione con un

figliuolo, che e sempre stato il batlito del cuor mio.

Senza cagione, no di sicuro. Ma via, lo avete allevalo in un

cerlo cotal vostro modo fra 1' agro e il dolce
,
die Giulio forse non

peccava inverso di voi per eccesso di confidenza.

Canonico mio, non dica. Io non repulo possibile che una madre

ami un figlio piu forsennatamenle
,

di quello che io il mio Giulio :

ed esso lo sa. Per altro io gli ho dovuto lener le veci anche del pa-

dre. Saro trasmodata alle volte, non lo niego: ma fino al punto di

torgli la confidenza filiale in me, ah questo poi non mi sembra vero!

Nel rimanente quest' inverno pur troppo ho erralo in piu guise :

non doveva mai toccarlo ne' suoi cavalli : forse sarebbe stato meglio

che in cambio di stargli in contegno Ire setlimane
, gli fossi stata

solo due. Peggio ho errato nell' impuntarmi a volerla vincer io
, e a
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lasciarlo indispettire e rugumare fiele tanto tempo. Or lo veggo :

il bel vinccre per una madre , e vincer d' amore. Peggio e peggio

ancora ho errato ncl mortificarlo in una yeglia, e in astenermi dal-

1'andare da lui quella sera a dargli come una soddisfazione. Si : que-

st! sono error! miei: li ho pianti dinnanzi a Dio
,
e me ne sono con-

fessala
,

e spero ehe il Signore me li abbia perdonati ,
e fallimili

scontare con questo mese di agonic. Un falso ed esageralo concetto

della mia dignita di madre
,

le mie prelendenze ,
un puntiglio di

amor proprio ,
un tradimento del mio nalurale impetuoso mi hanno

condotta a perdere Giulio. lo lo riconosco : e per questo non so piu

aver bene di me
,
e sento die, se non riguadagno il figliuolo, io son

fmita
,
io non vivo. Ma pel Dccembre non fu cosi. Io lo punii perche

era obbligo mio : c mi sarei tenuta rea al cospetlo di Dio
,
se non

avessi posto mano a qualche austerila.

Alia fin delle fini
,
se e lecilo

,
si puo sapere oggimai qual fallo

avesse commesso?

Mi abbia per iscusalo, signer Canonico, se io candidamenle le

dico di non poterlo manifestare. Oucsto si aggiungero, die non era

un fallo ossia una colpa : ma era un gravissimo pericolo dell'anima

e dell'onore, nel quale Giulio si era avvcnlalo, e da cui voleva io

strapparlo ad ogni costo. E ne lo strappai. II cognalo mio Giacomo,

suo zio e tutore, immantinente die ne fu da me reso consapevole

monto sulle furie. Io m'interposi, e gli didiiarai nctto die voleva

avere le mani in pasta io sola : io avrei castigato mio figlio, ed io

rimossolo dal pericolo. Ma egli non se ne fosse impaccialo, perche

ora uomo troppo focoso. Non puo figurarsi, don Egidio, quanta for-

za io mi facessi al cuore, per negare a Giulio quei segni di amore

die era usata dargli, menlre celatamente mi adoperava di tagliargli i

lacci die aveva attorno. Que'lacci appena distrutti, io tornai a fargli

graziosita c a porgermegli affeltuosa come nulla fosse accaduto. Egli

s'impermali , egli mi tenne il broncio : e io sciocca a far la dura. II

resto ella, Canonico, lo sa ! Don Egidio vedulo die qui la Contessa

si coperse il volto col fazzoletlo, stimo discrcta cosa non ccrcare piu

innanzi
,
e trapasso ad altro; fino a die accomialatosi e dato il buon

viaggio a Natalina, con un biglietto per suo fratello, si ritiro.
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La partenza era fissa per le cinque della sera. I cavalli della po-

sta erano gia fermati, allestiti i passaporti, il bagaglio in ordine e le

commendatizie di varie signore amiche della Contessa , per buone

introduzioni a Torino, erano nel suo portafogli. Restava solo die si

pranzasse: e il conte Giacomo, die era convitato, indugiava alquan-

to a venire. Di die lajdama affacciatasi a una fmestra, come per

guardare se mai arrivasse, noto die per la strada si fermava gente

e facevano crocchi e leggevano stampe e susurravano fra loro. Non

se ne euro punlo. Ma ecco dopo un poco entrar nella sala il Conte

cogli occhi da spiritaliccio e un giornale nelle mani Leonzia, dic'e-

gli lull' affannoso
;
e fatta ! L'Aiislria ha spedito ieri 1' ultiinatnm ; i

Francesi passano leAlpi : domani dugentomila Tedeschi inonderanna

il Piemonte.

- Gesu! la guerra? grido ella come da folgore percossa.

La guerra ; rispose il Conte guatandola filtamente.

- E Giulio?

Ne a voi ne a mia nipote e piu possibile riprenderlo. Sareste

fra i cannoni di tre eserciti.

E chi me lo salva il figlio mio? urlo essa tutla sgomenta.

lo pensero.

All voi, non siete sua madre ! No, non mai ! Andro : e se I'hanna

da scannare, me lo scanneranno tra le braccia.

Impossibile, vi dico ! Non si parte : Nalalina & mia pupilla

La Contessa voile replicare : se non die ebbe meno la voce. Stette

un poco ivi ritta, senza moto, senza pensieri a guisa di attonita e

mentecalta : poi si avvento alia fonciulla e tiralala a se, in atto di

schermire una cosa sua
,
vibro un'occhiata a Giacomo die sembro-

un lampo di saelta: ma in queH'attimo 1'occhio le langui, le svenne;

cd ella con la luce parve smaiTire il vigore degli spiriti.



ASPETTIAMO GLI AVVENIMENTI

RISPOSTA AL DISCORSO DEL SIG. BILLAULT

NELLA TORNATA DEI a MARZO 1862

DEL SENATO DI FRANCIA

La gran parola die un celebre recente dispaccio francesc diede

come pronunziata dal governo della S. Sede per tutla risposta allo

premure di chi voleva farle fretta
; quella gran parola aspettiamo

gli awenimenti phi si considera e piu apparisce qual e veramente,

savia, profonda ed opportune.

Due sono le diverse premure die si affollano ora verso la S. Sede.

II Piemonte che vuole Roma; e la Francia che vuole. . . che cosa?

Ad ambedue il governo della S. Sede rispoixte paternamente :

Aspettiamo gli avvenimenti.

Ha egli torto il governo della S. Sede nel voler aspettare?

Un governo come il ponlificio che, grazie a Dio, sta saldo da tanti

secoli in mezzo alle continue mutazioni d' Italia e di Francia
; un

governo che, senza risalire colla memoria ai secoli andati , vide co-

gli occhi medesimi del suo presente Sovrano la Francia mutar quasi

a decine i suoi governi , ognuno dei quali aveva scritta
, nel primo

articolo della sua immutabile costituzione, 1'eternita infallibile. di sua

durata; un governo che cogli occhi medesimi del suo presente So-

vrano vide il Piemonte francese, austriaco, antiaustriaco, codino, li-

berale, piccolo, grande, sugli altari c nelk polvere; un governo ehe
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cogli occhi medesimi del suo presenle Sovrano vide nascere, non solo

i governanli, ma i Govern! slessi che ora gli fanno frelta e premura

colla prosopopea di genie vecchia, savia, prudente ed esperimentata

che vuol persuadere del suo torlo un fanciullo svcntalo; questo Go-

verno pontificio si antico e si esperimentalo ha poi egli gran torto

quando dice a quesli giovanetti paternaraente : Adagio, figliuoli;

un po'di pazienza: io son vecchio, voi siete giovanetli; io vi ho ve-

duti a nascere tutli e due : aspeltiamo gli avvenimenti?

Se la senile esperienza dell'ormai dodicenne Senato imperiale di

Francia avesse in tali argomenti un' autorita irrifmtabile, conver-

rebbe confessare che la S. Sede ha proprio gran torlo in questo suo

oslinato aspellare degli avvenimenti. Giacche nell' Indirizzo all' Im-

peralore, leste votalo da quell' illustre assemblea , questa prudente

aspettazione e lamentata come resistenza, immobilila e rifiuto estre-

mo ; cose tutte che sono dalla medesima assemblea solennemenle

dichiarate per incompatibili colla buona condolta degli affari umanL

Sapienlissima sentenza ! Specialmente se si consider! ch'essa e pro-

nunziata da un' assemblea erede di un' altra
,
anzi di piu allre che

furono sempre nemicissime delle resistenze, delle immobility e dei

rifiuti anche non estremi; e percio condussero, com' e nolo, ollima-

mente gli affari umani delle dinaslie raccomandate ai loro lumi po-

Utici. II che sia detto di passata : giacche, se ben si considera, il

Senato di Francia
,
badando in quest' affare dell' Indirizzo, piu alia

sostanza importance delle cose che non all'esattezza delle parole e

dei biasimi ,
voile anzitutto, come sembra cerlissimo, approvare col

suo volo la durata indefinita dell'occupazione francese in Roma , lo-

dando appunto 1' Imperatore della sua persislenza nell'opera di pro-

tezione.

Lo stesso forse si puo dire del signor Billault : il quale pero, nd

suo discorso tenuto al Senato prima del voto dell' Indirizzo, non fece,

si puo dire, altro che lentare la dimostrazione di questa sua tesi.

Aspettare e cosa buona, quando si tratta di affari spiritual! ; gli af-

fari di religione possono aspettare : la religione e eterna. Paliens

quia aeterna. Ma 1'aspettare e mala cosa, quando si tratta di affari

temporal! ;
cio e una grande imprudenza , perche in questa sorte
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di affari non vi ha nulla d' imrautabile : il temporale si dee difen-

dere coi mezzi di questo mondo. Col che il signer Ministro ora-

tore voile apertamente censurare, con ogni sorta di ragioni, quesla,

secondo lui, malaugurata aspettazione della S. Sede, ostacolo insor-

montabile a quella fretlolosa conciliazione tra il ladro e il padrone

di casa, che certamenle non puo e non dee essere il voto piu caldo dei

proteltori di lutte le cause giusle dovunque si trovino, fosse anche

in Roma, dove la causa che ora si difende e delta dall' Indirizzo una

delle piu giuste cause.

Del resto la poca sodezza della tesi del sig. Billault apparisce ap-

punto dalla frelta medesima , con cui il Senato procedelte in quel-

1'affare temporale della votazione del suo indirizzo. Dicono alcune

corrispondenze che non mancarono senalori, anche Cardinali ,
che

chiesero di poter rispondere due parole ad un discorso, in cui con

tutta 1'eleganza e la clvilta possibile di parole, pareva darsi del-

1' imbecille pel capo ad un governo amico. Ma come poleva il

Senato aspettare un quarto d' ora
, dopo aver udito per due ore

1'elogio della frelta negli affari temporali? Fece dunque in frelta,

chiuse le orecchie a qualunque risposta e voto per acclamazione ,

approvando, con grandi applausi, un discorso che esaminalo, co-

me ora si cerchera di fare, con un po' di flemma, apparira de-

gno di lull' altro che di convincere si profondamenle uomini si

maluri
, quali non dubitiamo che siano i senatori di un grande

Impe ro.

Infatti chi e che confulo pel primo lutlo qucH'elogio della fretta

se non che il signor Billaull medesimo? Di due personaggi egli

discorse principalmenle, del S. Padre .e dell'Imperalore. Ora che

lodo egli nell'Imperalore ? La frelta forse? Tutt'allro. Egli ne lodo

anzi la pazienza, la calma, 1' aspeltazionc. Cio che e proprio,

disse il Billault al principio del suo discorso in lode della frella, cio

che e proprio di un Governo (com'e il francese) forle, serio, pieno di

fiducia, non e gia il cangiare principii e scopo ,
secondo i clamori

esterni. No. Egli cammina e aspetta, secondo i casi. Vi sono

dunque dei casi, nei quali un governo serio puo aspettare pru-

denlemente, ancorche si tratli di affari lemporali. Ma quali sono
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quesli casi? II signor Billault c'informa die uno di quest! casi r

almeno per il Governo dell' Imperatore di Francia, e appunto il

caso presenle. Giacche noi sappiamo, egli dice, che in Francia

gli animi ora si scaldano, si eccitano: le quali agitazioni sono pe-

ricolose specialmente in un paese come il nostro. Si tratta di sa-

pere come mai noi riusciremo a scongiurare tanli pericoli. Coloro-

che non pensano che ad affrettare il momento della crisi, non vo-

gliono riconoscere che in questo caso la saviezza e di non af-

frettarsi e di rimettersene al tempo ed al buon senso pubblico. E
in qual affare propriamente dee il Governo francese won affrettarsi

e rimettersene anzi al tempo ? Nell' affare appunto della questione

Romana. Tre risoluzioni , dice il Billault , puo prendere il Go-

yerno francese. Restituire colla forza il suo al S. Padre; sgom-

berare Roma
;

e infine prendere mi attitudine consistent^ nelf a-

spettare clalla ragione pubblica, dal tempo, dalla Provvidenza una

soluzione che un giorno verm certamente. A quale di questi tre

partiti si appiglia egli il Governo imperiale? Alia fretia, alia furia?

No. Egli si appiglia al lerzo parlito di aspettare dal tempo la so-

luzione. II quale partito di aspettazione prudenle scelto dal Gover-

no francese, il Billault naturalmente lo chiama il parlito della sa-

viezza. II Governo dell'Imperalore, dice il Billault, non crede che

sia facile lo sciogliere la questione. Egli e liberate, ma e prudente:

desidera modificazioni
,
ma non inlende precipitarne nessuna ; egli

si pone in mezzo ai due partiti estremi e dice : bisogna transigere r

ancorche bisognasse aspettare.

II qual partilo delf aspettare ,
ci informa il Biilault che suole or-

dinariamente produrre otlimi frutti, almeno quando e adoperato dal

Governo francese. Giacche egli ci assicura proprio alia fine del suo-

discorso in lode della fretta che la calrna e la saviezza dell' Impe-
ralore finiranno col vincere. Ma perche la calma e la saviezza

dell' Imperatore finiranno col vincere
;
e la calma e la saviezza della

S. Sede finiranno invece col perdere? Tan to piu die la S. Sede

mette anche in pratica il^consiglio die il Billault da al Senaio nel-

1'ultima conclusione del suo discorso; il quale consiglio si e di paiiar

cWaro. Non cogitate esitare, dice il Billault ai Senatori, non voyliate-
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esitare di dire quelh che voi pensale, e non vogliate prendere per

mancanza di rispello /' espressione aperia dei voslri sentiment!.

Appunto come fa la S. Sede. La quale aspetta gli avvenimenti, e in-

tanto parla ckiaro colle Encicliche e colle Allocuzioni
, adoperando

secondo che il signer Billault dice che bisogna fare ,
almeno in

Francia.

Pure (vedete caso !
) quella calma, quella saviezza

, quella pruden-

za, quell'aspeltazione, quella rimessione al tempo, che il signor Bil-

laull non solo ammira egli stesso ma espone all' ammirazione comune

del Senalo, della Francia e dell' Europa, quando e adoperata dal Go-

verno francese nella questione Romana, quella stessa calma, quello

stesso rimettersi al tempo diventano subilo la pessima delle polili-

che , quando sono invece adoperate dalla S. Sede a propria onesta

difesa. Che dice il sig. Billault al principio del suo discorso, parlan-

do della Francia? Dice che 1'attitudiue che la Francia sceglie per

se e quella che consiste nell' aspettare dalla ragione pubblica ,
dal

tempo e dalla Provvidenza, che veglia sopra le cose umane, una so-

luzionejhe certamenle un giorno verra._Che dice invece il sig. Bil-

lault alia fine del suo stesso discorso, parlando di Roma? Dice che

V aspettare e mala cosa negliaffari temporali; e una grande impru-

denza. Ball' esordio alia conclusione qual salto mortale in opera di

massime filosofiche! Nell' esordio V aspettare , non solo dal tempo,

ma ancora dalla Provvidenza, una soluzione e cosa savissima, perche

si tratta di difendere do che fa il Governo francese. Nella conclusio-

ne quosta slessa aspettazione diventa cosa sciocca ed imprudente,

perche si tratta di censurare do che fa ilGovernoponlificio.

E badale bene che
,
se a voi , signor Billault

, piace 1' aspettare

della Francia e displace 1' aspettare di Roma , potrebbe darsi che ad

allri piacesse invece 1' aspettare di Roma, e dispiacesse 1' aspettare

di Francia. Per esempio e molto probabile che, se in Roma ci fosse

un Senalo a cui un oralore del Governo pontificio dovesse spiegare

la sapienza dell' aspellazione Romana in presenza della furia piemon-

lese e dell' immobilita di chi potrebbe far reslituire a Roma il suo, e

probabile, diciamo, che quell' oratore del Governo poatiitdo loderebbe

<issai la sapienza dell'aspetlazione Romana, biasimando invece \' in-
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sipicnza dei rifiuti eslremi, della immobilila, della resislenza di chi,

non intendendo la gran sapienza dell' aspettazione Romana, non vuol

darsi frelta e premura per far eseguire una \olta i trattali di Zurigo,

la parola di Villafranca, la disapprovazione di Castelfidardo. E il Se-

nato Romano volerebbe certamente un bell' indirizzo, e Roma sareb-

be giustificata, e le immobilita sarebbero condannale. Peccato che in

Roma non vi sia un Senato ed una Coslituzione opportuna al caso !

Ma veniamo ad esaminare le ragioni del sig. Billault. Perche la

Santa Sede non dee aspeltare gli avvenimenli? Perche dee usare

fretta? Venire subilo a conciliazioni, a transazioni, a bcnedizioni?

Accel tare a braccia aperte quel poco o niente che le si offre in cam-

bio di quel tutto che le si piglia ? Perche?

I perche sono due, secondo il sig. Billault : 1' uno consiste in una

bella massima filosofica e politica gencrale ;
V altro in lezioni del-

1' esperienza.

E quanto alia massima filosofica e politica , gia abbiamo osser-

^
7

ato che essa, nella bocca del sig. Billault, e di una elasticita ma-

ravigliosa ; giacche ,
secondo che si tira o si allenta

, consiglia la

fretta e la calma, la tenacita e la conciliazione, secondo che si di-

scorre di Roma e di Parigi. Ma veniamo ciononostante ad un esame

particolare di quella massima. Allri sono, dice il Billault, gli aflari

spirituali ed allri gli affari temporali : aspeltare e cosa ollima quando
si Iratla degli affari spirituali: gli affari della reliyione possono

aspeltare giacche la religione e eterna. Patiens quia aelerna. Ma
Taspeltare e mala cosa, quando si Iralta di affari temporali; euna

grande imprudenza allora aspettare , perche in quesla sorta di af-

ri non viha nulla d' immutabile : il temporals si deve difendere coi

mezzi di questo mondo. E nota qui il Moniteur, che la massima fu

\idita con approvazione generale.

Tuttavia ci pare che sia molto difficile il frovare una massima

meno degna di approvazione, che questa pronunziata qui dal sig.

Billault con tanto sussiego. Giacche dove ha egli imparato che

I" aspeltare e cosa buona, quando si tratla degli affari spirituali?

Dove ha egli imparato che gli affari della religione possono aspel-

tare? Noi non vogliamo cerlamente assicurare che il sig. Ministro
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parli qui della religione c degli affari spiriluali con una specie d' iro-

nico disprezzo. Ma certamente ci pare che ne parli con qualchc igno-

ranza. Giacche a chi non e nolo die, se vi sono affari di religione chc

ammetlono tempo, ve ne sono altri invece chc esigono gran fretta?

Se la religione non fosse falta per gli uomini che vivono nel tempo,

se si trattasse della religione solamente in aslrallo senza relazione

pratica veruna a chi dee professarla, lanto e tanto si potrebbe ammet-

tere die gli affarispirilualipolrebbero aspellare, per la gran ragionc

che in quel caso non esisterebbero al mondo affari spiriluali. Ma po-

sto che quesli affari spiriluali esislano
, poslo chc esistano per gli

uomini die vivono nel tempo e non nell'eternila ; die monta che la

religione in astralto sia elerna
, quando in pralica e per gli uomini

talvolta di una necessita, non diremo gia solo temporale, ma talvolta

ancora istanlanea? E che direbbe il sig. Billault, se essendo egli ma-

lato a morte e chiedendo il confessore, questi gli mandasse risponce-

re che gli affari della religione possono ben aspeltare, rinforzando

1'argomento col bel testo latino del Paliens quia aeterna?

Ben vede il signor Billault die la sua massima generate e soggelta

a molte eccezioni. Ed in vero, se essa dovesse esprimcrsi corretla-

mente, dovrebbe enunziarsi cosi Vi sono affari spiriluali e tempo-

rali die richiedono tempo e quiete; e ve ne sono degli altri che ri-

chiedono invece fretla e premura. La massima cosi esposta e vol-

gare, non puo negarsi, e ovvia, e comune: non puo forse eccitare

1'entusiasmo di eerie approvazioni generali. Ma ha invece il vantag-

gio di essere vera, e di essere approvata dal senso comune.

Quando poi il Billault aggiunge per rinforzare la sua massima ge-

nerate, che il lemporale si dee difendere coimezzi di queslo mondo,

pare che voglia dire che /' aspellare gli avvenimenti non sia un mezzo

di questo mondo. Ma chi non sa che non v' ha anzi un mezzo piu

appartenente a questo mondo, die queslo dell' aspeltare? E dove ha

imparalo il Billault che nell'altro mondo si aspettino gli avvenimenli?

Resta dunque che ammetliamo essere 1'aspeltazione degli avveni-

menti un mezzo temporale di prudenza politica, che in cerli casi puo

essere piu utile allo scopo che non la frelta e la precipitazione. La

massima generate del Billault non dimoslra dunque milla: giacche,
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(juantunque sia certo esservi del casi, in cui si dee usare la fretta, chi

dice al signer Minisiro francese die i Ministri ponliiicii debbano

nel caso preseiite preferire la fretta all'aspettaziorie, la condiscenden-

za alia resistenza?

Lo dice 1'esperienza, risponde il signer Billault. Dopo Solferino

si offerse alia S: Sede la federazione col solo palto di dare alle lega-

zioni un governo secolare. Non . vi ha egli luogo di chiedere; pen-he

avele voi rifmtato? Si offre in secondo luogo la cessione delle Roma-

gne e la guarentigia del reslo. Nuovo rifmto. Si offre il vicariato: si

rifiuta ancora. Si offre altro : sempre si rifiuta. Non e questo il caso

di dire die la resistenza e ostinata?

NOB e il caso, rispondiamo noi. Giacche, se la S. Sede avesse ac-

cettato, le cose sarebbero adesso, se uon forse peggio, almeno certa-

mente al punto dove sono. Or come questo? Nulla di piu facile a

spiegare. solo die si creda al discorso del signor Billault. II quale ci

informa di quello die del resto gia sapevamo, cioe die I'lraperalore

nel 1859 scese in Italia per il solo amore dell' idea generosa, di di-

struggere la servitu d' Italia agli austriaci. E poteva aache aggiun-

gere che , quanto alia S. Sede, 1' Imperatore aveva promesso solen-

nemente, ripetutamente, chiaramente, ai popoli non meno die ai Ve-

scovi
,

all' Italia non meno che all' Europa ,
che egli avrebbe ri-

spettata la S. Sede in tutti, i suoi diritti. Ma poco dopo Solferino,

la Francia
(
e sempre il. Billaul che parla )

offerse al S. Padre di

capitanare la coufederazione ilaliana, colla sola condizione di secola-

rizzare il governo nelle Legazioni. Qualche mese dopo, la domanda

di secolariKzazione si mula in domanda di abbandono. Qualche mese

dope.non si domanda piu soltanto 1'abbandono ddle Legazioni, ma

si domanda ancora 1' abbandono delle Marche e dell' Umbria ad uu

Vicario generale. Qualche mese dopo uon si offre piu nulla di spe-

ciale , ma si domanda un poco di conciliazione, di moderazioBe, di

transazione.

Niuno dee tlubitare della lealta ddle intenzioni di chi fa tanle pre-

mure. Ma poiche lo stesso Billault : che diciamo Billaull? poiche lo

stesso Imperatore di Francia confesso che le sue intenzioni 11011 si sono

potute alluare in Italia, non ostante die avesse un beU'esercilo ed un
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paio di viltorie al suo servigio ;
die bisogno ci e die la S. Sede ab-

bia tanta fretta di accetlare oggi quello, che domani, e forse anche

prima, non basteraipiu? Supponiamo per un islante die Roma avesse

accettata la secolarizzazione delle iiegazioni ;
due giorni dopo, le in-

tenzioni dell'Imperatore di Francia erano sgrazialamente tradile dal

Piemonte, e conveniva offrire al Papa il Vieariato. Supponiamo che

Roma con lutla frella e con ogni premura avesse acceltato il Vieariato;

due giorni dopo, sempre sgraziatainente, le intenzioni dell' Impera-

tore erano per la seconda volla tradite dal Farini e dal Fanti, e biso-

gnava offerire al Papa 1'abbandono delle Mardie e deH'Umbria.

Supponiamo che Roma, con fretta e con premura conveniente all'al-

tezza delle circostanze, avesse accettato il Vieariato anche nelle Mar-

die e nell' Umbria ;
due giorni dopo la Camera di Torino decideva

die Roma era necessaria all' Italia
;
ed allora , ahime, la questione

isi sarebbe trovata precisamente al punto, dove ora si trova col Pie-

monle che v.uol Roma, con Roma che non vuol cedere se medesima

e colla Francia in mezzo, che dice di essere imbrogliala. Giacche

c'informa il sig. Billaull che il governo francese si trova in pre-

senza del governo pontificio che rifiuta, e dall'altra parte del governo

piemontese che colla parola del suo Re, colle promesse de' suoi Mi-

nisiri, col veto delle sue assemblee si e ingaggiato a dar Roma al-

1'Italia per capitale. Ed e certamente una gran provvidenza che la

parola del Re, che la promessa del Minislri
, che il voto dell'assem-

blea torinese non si siano ingaggiate a dar all'Italia per capitale

Parigi ,
o Vienna. Giacche in tal caso chi non vede che 1' imbarazzo

del Governo francese sarebbe anche piu serio? Ma poidie il Governo

sardo si e ingaggiato solamenle a prender Roma
, poiche il Billault

riconosce die quell' ingaggiamento dee essere posto nella bilancia

dei suoi consigli politici ;
vede ognimo che niuno avrebbe impedito

il Governo sardo dal prendere quell' ingaggiamento, anche quando

Homa avesse accettato in fretla e in furia tutte le successive offerte

delta daplomazia .francese. Ed e anzi probabile che, se il Governo

sardo &i ingaggiato a prender Roma , dopo che vide 1'oslinazione

.Romaaa ael nan voler cedere neanche Bologna, e moito probabile,

, die mol(o,.pi ei sarebbe ingaggialo a voler Roma, quando-
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avesse veduto la fretta di Roma nel cedere tutto quello che le si do-

mandava.

E non vale il dire che
,
se Roma avesse cedulo prima ,

ora la

Francia guarentirebbe il reslo contro gli ingaggiaraenti piemontesi.

(jiacche qual ragione ha ora la Francia di chiedere a Roma la ces-

sione del suo, se non che la solita ragione dei fatti, come ora si dice,

consummati? Ma argomentando in questo modo
,
bastava che il Pie-

monte, dopo le cessioni e le guarentigic, consummasse qualche nuo-

vo falto , perche la Francia dovesse subilo chiedere a Roma nuove

cessioni
,

offerendo nuove guarentigie. dunque dee la Francia

confessare che dinanzi al suo giudizio non valgono nulla i falli

consummati fmora dal Piemonte contro il diritto, contro i trattati e

contro le guarentigie, ed operare secondo questo giudizio, faceudo

resliluire a Roma il suo; ovvero, se crede dover valutare quella con-

summazione di fatli, e rispeltarla pralicamente, eportarla anzi come

argomento di com enienza per cessioni volontarie ; dee riconoscere

che lo stesso avrebbe fatto quando , dopo cessioni e guarentigie ,
il

Piemonte avesse consummate nuove invasion!. non bisogna parlare

ili fatti consummati
,
o non bisogna parlare di guarenligie. Fede di

o-iiarentigie ed approvazione di fatti consummati sono due cose che si

escludono a vicenda. Se si vuol mantenere la santita delle parole ,

dei trattali
,

delle guarenligie morali, si faccia restituire il suo al

Papa. Se si vuole invece mantenere la validita dei fatti consummati,

non si chiedano cessioni di diritti e di territorii offerendo in cambio

parole, trattati e guarentigie.

E notisi bene che noi non diciamo punto qui che la Francia sia

responsabile di quanto accade in Italia e nello Slato Romano. Noi

rispondiamo al discorso del signor Billault
,

il quale ci assicura che

- 1' Imperatore non ha potuto oltenere lo scopo, per cui era sceso in

Italia. Se dunque 1'Imperalore ,
secondo il Billault

,
non pote otte-

nere il suo scopo in Italia, quando vi era venuto con un bell'esercito,

e 1'esercito era vincjtore, e se quesla impossibility basta perche egli

debba essere riconosciuto innocente di quanto e accaduto contro le

sue intenzioni; e dunque chiaro, che quando anche la S. Sede avesse

accettate tulte le offerte francesi
,

se il Piemonte faceva contro cio
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che la Francia intendeva, questa sarebbe slata scusata con quell' im-

possibilila medesima che ora le serve di scusa per altri siraili avve-

nimenti accaduti contro le sue intenzioni. Ed allora che cosa avreb-

be ricavato la S. Sede da tutte le sue cession!? Molti elogi forse del

Billault : forse anche invece col danno le beffe. Ma quanto alia sicu-

rezza di cio, che ancora possiede, e evidente che le cose sarebbero

al punto medesimo materiale, dove ora sono.

Diciamo al punto materiale. Giacche quanto al morale e proba-

bile che le cose sarebbero molto peggio. La S. Scde e i catlolici
,

piu che la precipilazione ancorche coronata di buon successo
, so-

gliono slimare la fermezza ne' principii, la coslanza nell' avversila,

rimmutabilita nella parola delta una volta, che sono, ora come sem-

pre, la vera guarentigia della S. Sede dinanzi all' impero delle co-

scienze ,
che e ii piu grande impero di queslo mondo. Sia pur lecito

al Billault ehiamare tutto cio ostinazione, insipienza politica, immo-

bilita
,

rifiuto eslremo : la S. Sede e i cattolici hanno un altro di-

zionario.

Del resto bisogna confessare che, anche secondo il dizionario uma-

no e politico, vi sono molte ragioni, le quali debbono far approvare

altamente cio che il Billault chiama 1' ostinazione della S. Sede. Le

quali ragioni si possono vedere tutle riunite nella conseguenza loro

palpabile ed evidente; che e la condizione presenle della S. Sede, pa-

ragonata con quella di coloro, che credettero dovere seguire i consigli

politici del sig. Billault. Giacche insomnia chiunque ha occhio in

fronle, puo vedere che di tutti i Sovrani d' Italia i soli, che o acqui-

.slarono o conservarono qualche cosa
,
sono appunto il Piemonle e la

S. Sede, cioe coloro che sono pubblicamentc accusati dal Billaull di

ostinazione contro i consigli ricevuti. La cosa e abbastanza curiosa

e merita considerazione.

Contro chi se la piglia 1'indirizzo del Senato di Francia e il discor-

.so del Billault? Contro il Piemonte e la S. Sede. II Piemonte e accu-

sato nell' Indirizzo di mancanza di calma e di moderazione e di la-

sciarsi guidare dalla passione e dalle smodate prelensioni : il lutto

contro i consigli di Francia
,
la quale (

dice il Billault
)
non appro-

vb nulla di cio, che il Piemonte ha fatto. Ecco dunque il Piemonte

Scrie V, vol. II, feme. 289. 5 26 Mono 1862
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rco di testa dura
,

cli ostinazione ,
di rifiuti estremi ai consigli di

Francia. La Francia consigh'a al Piemonte la federazione, e il Pie-

monte cerca 1'Unita. La Francia consiglia al Piemonte di non andar

a Napoli, e il Piemonle ci va. La Francia consiglia al Piemonto di non

invadere lo Stato Pontificio, e il Piemonte 1' invade in guisa si stra-

na, che la Francia si offende sino a ritirare da Torino il suo Amba-

sciatore. Non si puo negare die il lamento di Francia contro il Pie-

monte non sia giusto. E evidente die questi non euro i consigli

francesi. Ma qual danno ebbe il Piemonte da questo rifiitto ? II dan-

no di un biasimo francese nell' Indirizzo : danno sensible certamenle

al suo buon cuore, nia insensibile aflat to ai suoi interessi. Giacche,

insomnia ,
se si gdardano i fatti material! e palpabili ,

die ha per-

duto il Piemettte con questa sua oslinazione ? Ed aim die non ha

guadagnato? Si p6 quasi dire che ha guadagnato persino un' invo-

lontaria ammirazione da parte deH' Indirizzo medesimo
,
che lo ri-

prende ; giacche esso chiama una grande opera quell' opera, die il

Piemonte fece a dispetlo dei consigli francesi. L'uno dei due dun-

que, che 1' Indirizzo francese riprende di oslinazione, ha certamente

guadagnato nell' oslinarsi.

E la S. Sede, che e 1'altro dei due ripresi ora pubblicamente in

Francia di ostinazione e di resislenza ai consigli francesi, la S. Sede

non ha ella
,
se non guadagnalo fmora

,
almeno conservalo qualche

cosa? Chi d e in Italia che abbia conservato qualche cos<a del swo,

se non che la S. Sede? Ha conservato poco, e vero; ma insomnia

ha conservala la capilale e qualche provincia. Quale Ira i Soviani

d' Italia, che seguirono i consigli HberaM, fea censenato lanto? IVon-

certo la Duchessa di Parma, ne il Granduca di Toscana, ne il Re di

Napoli. I quali hilti, chi piu chi meno, ma tutti, in qualche modo, si

sforzarono di seguire i consigli o espliciti o impliciM di Francia. Vero

e che, tra coloro che perdellero tuUo, \i e anchc il Diica di Modena
;

il quale, in opera di pretesa oslinazione, non la cedelle ne al Piemonle

ne alia S. Sede. Ma se il Duca di Modena perdette tn(to il territorio,.

conser\6 pero 1' esercito
;
ed anehe questo e qualche cosa.

Abbiamo dunque in Italia tre polenze dall' un lalo die scguirono r

f\\\ piu chi meno, chi esplicitamente ,
chi implicitamenle, i consigli
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di Francia : e tutte trc queste potenze Napoli ,
Parma e Toscana ,

perdettero ogni cosa. Ne abbiamo dall' allro lato tre altre, che si

ostinarono fieramente contro i consigli di Francia, e tulle e tre que-

ste potenze ostinate, il Piemonte, il Duca di Modena e la S. Sede o

acquistarono o almeno conservarono qualche cosa. E dunque evidente

die, anche secondo il dizionario umano e la politica ordinaria, il con-

siglio della resistenza e della cosi delta ostinazione, non e il peggiore

de' consigli politici.

Cio ,
considerando le cose come ora sono. Giacche se

, come in-

tende fare la S. Sede, noi aspettiamo gli avvenimenli, e molto pro-

babile chc 1'ostinazione, la resistenza, 1'immobilila, il rifiulo dei

consigli porteranno varii frutti
,

secondo il vario modo con cui

furono adoperati. Chi adopero ostinazione nel male
,

e rifiuto i

.savii consigli, avra negli avvenimenti il suo castigo : chi adopero

ostinazione nel bene e rifiuto i mali consigli ,
avra negli avveni-

menti il suo premio. E gia puo 1'occhio presago vedcre il barlu-

me degli avvenimenti punitori dell' empio e premiatori del giusto.

Se fu lecito al sardo allievo del negromante 1' invocare il diavolo della

rivoluzione in suo soccorso , non gli e ora piu lecito , ora che se

fl'eservilo, rimaudarlo a casa sua. L' allievo del negromante sa-

peva la formola dell'evocazione, ma non sa ora quella dello secm-

giuro. Ora che si e servilo dell' opera diabolica per rubare Taltrui,

II sardo allievo del negromante vorrebbe godere del proprio e ri-

mandar 1' operaio. Ma quest! non obbedisce a niutio scoiigiuro ,
e

.seguita ad agitare quella face onde arse il vicinalo. E si vedra

ancora una volla
, per ispegnere quelle fianime , doversi rieorrere

ail'acqua santa.

Aspettiamo dunque gli avvenimenli; e confidiamo che
, siccome

I'aspettazione, anche negli affari umani e temporal!, e prudenza con-

forme, checche ne dica 11 sig. Billault, alle lezioni dell' esperienza,

alle sane massime politiche ed all'esempio stesso di Francia; cosi

gli avvem'menli, che gia si v&nno preparando ,
finiranno col dare ,

ancora ima volta, ragione al diritto.



DEL PADRE ANTONIO BRESCIANI

BELLA COMPAGMA DI GESU

Se mai v' cbbe annunzio clie ci costasse lagrime di cuorc a doverlo

significare ai leltori nostri, egli e cerlo questo die ci convicn dar lore

in presenle, dclla inestimabilc perdita die abbiamo falta del P. An-

tonio Bresciani, spiratoci tra le braccia nel bacio santo del Signorc.

Egli e il quarto dei nostri compilalori, die nel volgere di dodici anni

Iddio si e compiaciuto cliiamare a se, nel yigore dell'eta e nel nieglio

delle loro fatidie. Ma se dei Ire altri siamo stall paghi a notificare la

morte, implorando seuza piu dai benevoli nostri il suffragio per essi

delle loro orazioni ;
di questo quarto ,

die lascia cosi alta e diffusa

memoria di se
,
non possiamo tenerci die non aggiungiamo solleci-

iamente alcuni brevi ragguagli ,
i quali ci sono ridiiesti da molte

parti , e che per noi varranno di qualche sfogo all' intenso cordoglio

die ci rattrista.

II P. Antonio Bresciani era nato in Ala
, piccola e polita citta del

Tirolo italiano ,
add! 24 Luglio del 1798. Suoi genitori furono Leo-

nardo Bresciani de Borsa e la Contessa Vi I toria Alberti, iigliuola di

Cornelia Fregoso , ultimo rampollo della chiara slirpe di tal nome
,

die germoglio ben dodici Dogi alia Repubblica di Genova. Antonio

fii il primo frutto delle loro nozzc : e Ira per questo e per le natural!

grazie, di cui sin da fanciullo apparve ornatissimo
,
fu predilelto dal
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padre e iu'amore singolarissimo alia madrc. La educazione ebbe

mollo crisliana, e nutrita nei costumi e nelle gentilezze, che a nobile

giovanetto si affanno. II virtuoso e dolto sacerdote Filippo Bernardi

gli diede il primo lalle della buona letteratura, e secondo mirabil-

menle in lui quella ingenita vaghezza, che lo altraeva a giocondarsi

del bello sovrauo, onde sono fonli perenni i gran maestri dell' anti-

chila. Nel 1814 si reco in Verona, patria della sua famiglia, e vi

studio retlorica due anni, sollo la disciplina dell' esimio don Giuseppe

Monterossi
,
valoroso uomo e di squisilissimo sapore nella nostra lin-

gua. Egli fu die lego il giovane discepolo in famigliarila col P. An-

tonio Cesari ,
chiarissimo risloratore dell' aurea favella in Italia

;
ed

al quale il Bresciani si protesto sempre mai debitore di un partico-

larissimo avviamento per la dirilta strada del puro e fiorito scrivere

toscano.

Per ubbidire a una interna voce di Dio, che lo stimolava a conse-

crarsi tutlo a lui nella Compagnia di Gesu
,
delibero di veslirsi che-

rico : e applicatosi alle sacre scienze
,

si fece ordinare sacerdote ;

aspeltando die gli fosse data balia di mellere ad etfetlo il proponi-

mento della sua vocazione. Poco di poi fu scelto a Professorc di let-

tere nel Liceo di Verona : nel qual uffizio si abbandono con ansia

all' innato genio die rapivalo verso le bellezze dei sommi aulori greci

e latini
,
e sopra lutto dei prosatori italiani. Se non che infesosi rin-

gagliardire neU'animo 1'impulso che lo chiamava a servire Gesu

Crislo nell' Ordine di S. Ignazio; rottala coi fieri conlrasli die gli si

altraversavano
,

si fece fuggiasco e venne in Roma , ov' entro no-

\izio in S. Andrea del Quirinale addi 21 Novembre del 1824. Ma le

conlrarieta e le persecuzioni ,
mosse al suo pio desiderio si dai pa~

renti e si da potentissimi personaggi ,
crebbero a mille doppii per

cagione della fuga. Noi abbiamo sott'occhio un suo scritterello gio-

vanile
, nel quale con molla ingenuita ed unzionc intesse la storia

delle sue baltaglie e delle sue pene in questa congiunlura: e non si

puo leggere senza intenerimenlo. All' ultimo pero un benigno rescritto

deir Imperatore Francesco I venne a porre termine a lante sue amba-

sce : e cosi il P. Antonio fu lasciato godere in pace la quiete e le dol-

cezze dello stato religioso.
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Dal 1828 sino al 1848 fu del continue adoperato in gravi carichi,

segnalamente in quello di educare la gioventu, delizia del cuor suo ;

e resse a lungo i collegi di Torino
,
di Genova

,
di Modena e poscia

quello di Propaganda in Roma. Qwesto ministero tuttavia die a lui

era soavissimo , perche si sentiva 1' anima piena di un cotal come

materno afletto inverse V adolescenza, gli fu tronco a mezzo net 1835
;

allora che
,

assistendo agl' infetti del tifo e del colera
,
conlrasse

anck' egli il reo morbo che degenerando in bizzarre malattie
,
lo tra-

vaglio asprissimamente per tre anni alia fila. Ne a risanarlo ci voile

meno die una grazia segnalatissima del Venerabile P. Giuseppe Pi-

gnatelli ,
il quale apparsogli in Modena

,
mentre agonizzava , gli re-

stitui con evidente prodigio la salute e gli promise altri anni di vita.

E di questo portentoso fatto si ha giuridico processo.

II germe del male nondimanco piacque a Dio die gli restasse sem-

pre : e questo e stato che, risvegliandosi a volta a volta e logorandogli

plan piano le forze, lo ha condotto ullimamente nel sepolcro. Egli si

addolci le angosce e la convalescenza di quell' acerba e lunga infer-

mita , componendo i suoi primi libretti morali
, piacevoli ed eruditi

a guida ed ammaestramento de' giovani, che tosto ebbero gagliardis-

simo spaccio per 1' Italia. Quello solo degli Ammonimenti di Tionide

s' ebbe fmora da trenta e piu edizioni : come altresi di molte se n' eb-

bero le Lellere sul Tirolo ledesco, e il Saggio di alcwie voci loscane,

e la versione AcWArle di goder serripre, e 1'altra degli Esercizii del

Bellecio
,

e la vita dell' Abulker e via dicendo. Ripigliato quindi il

corso de' suoi minister!
,
si spese con grande zelo in varii luoghi ,

e

massime nel Piemonte
,
a promuovere il bene e a dirigcre le anime

nella via della fede e della pieta cristiana. Tomato inHoma del 1846

e sovrapreso dalle molestie de' suoi acciacchi, e a brieve andare dai

politici lurbini che nel 1848 e 49 sconvolsero la Citta sarita; e^li si

diede a menare vita solitaria e tutta di studio e di occulta beneficenza

nel ritiramento della casa di S. Girolamo della Carita
,
ore riparo in

quell' infierire della procella rivoltosa. Quivi pose mano a compiere

i due volumi sopra T Isola di Sardegna , ch' egli soleva dire esser

1' opera meno spregevole che fosse uscita dalle sue mani.



Sorto il 1&50, c rasseltatesi alquanto le pubbliche eese
,
fu ehia-

mato in Napoli a sefivere nella Cicilla Cattolica, per kt cui eoznpi-

lazione ebbe la part del Raceonti
,

co' quali ha traUeauto i lettori

fino al nascere del 1862. Quesli armi per allro, die furono i suoi

piu laboriosi , gli riuscirono de' piu. affannali per lo strazio delle do-

glie, die ogni tanto e a lunghi traiti gli laeeravano le viseere. Pa-rra

ineredibile e pw e \erissimo, che i capitoli piu ameni e gai dell' E-

breo di Verona e della Repubblica Romano, gli vemiero dettali fra-

crudeli spasimi che non gli davano requie, ne di giorno, ne di nolle.

Nell 852 condotlosi in Ferrara, per lenfave se 1'aria grossa e coslan-

te di quel suo cielo glieli potesse alcun poco mitigare, vi cadde ma-

lato si fortemente, che fu a tei'mine di morte. Ed egli non riconobbe

la guarigione da allro
,
che dalle preghiere solenni die si fecero per

lui dinnanzi ad un Santuario ins-igne della Beata Verging ,
in queUa>

pia cilia,

CoH'enfrare del 1861 egli slette grandemetile inforse, sedovesse

dar principio al Racconto dell' Oldericb, ossia del Zuavo Pontificio,

eke gli andava per 1'animo; parcndogli di non potere piu reggere

alle fatidie del comporre. lo mi sento esausto di foi7e, seriyeva

egli da Gallofo ad un SRO compaguo in Roma
;

otto rnesi di dolori

rai lianno sfinito. Ora slo rinTigorendorai alquanlo fisicamenle
;
ma

mofalmente / en suis a bout. Infende slo francese? Dopo un' ora di

studio mi vacilla il capo, mi viene rafianno, e voglia o non voglia

debbo inlerrompere. Ma il pensiero di servire in qaalche modo alia

divina causa della Santa Sede, e di glorificare gli eroi die per essa

e per Crislo avevano sparse il sangae, lo infiammo di tale ardore,

che, \inla la corporate fiaechezza, si accinse all' opera, e la tiro a

compimento ;
comeche negli ullimi ([uallro mesi dell'anno non avesse

piu lena e si sentisse s-pegnere la vita. Egli diceva di voter morire

sulla breccia : e per cniesto si fece cnore a dar cominciamenlo all' al-

tro Racconlo della Difesa tf Ancona, allora che
,
divenuto quasi ea-

davere, combatteva ineessantementc col malore che lo rodeva. Strap-

pato quasi a forza dal suo scrittoio, fu costretlo a darsi per infermo

e ad intermettere cosi il lavoro, del quale non compilo altiro die un'

introduzione.



72 DEL PADRE ANTONIO BRESCIANI

Aveva un presentimento segreto di esser vicino alia tomba
,
e ce-

liando lo manifestava non di rado a' suoi piu intimi ed a' compagni.

E non perlanto era si voglioso di impiegare allivamente per Iddio

quello scorcio di tempo, il quale prevedeva restargli ancor da vivere,

che voile vigilare la nuova ristampa del Zuavo, e rivederne le bozze,

e farvi gitmterelle ,
e scriverne una dedica ferventissima a San Pie-

Iro; accarezzandosi dal suo letliiccio quel Racconto, come fosse il Be-

nlamino de' suoi libri : c fu consolatissimo d' aver lerminato di cor-

reggerlo, pochi di avanti il Iracollo finale della sua cruda infermita.

La quale resistendo ad ogni sorta di rimedii
,
ad ogni instanza di

suppliehe a Dio
,
e ad ogni cura di medici perilissimi , che indarno

mulliplicarono diligenze; il giorno 14 del decorso marzo, in sull'ora

pomeridiana lo rapi alia terra
,
e lo rendette all' amplesso celestiale

del suo Creatore, nell' eta di anni sessantatre e mesi otto

Noil accade che qui ci diffondiamo a toccare dei pregi dell' inge-

gno arguto, sottile, fecondo, versatile, perspicacissimo del P. Anto-

nio Bresciani ;
c molto meno della fantasia che cbbe si festiva

, leg-

giadra e vivace. Le sue scritture , tante oggimai di numero che

sommano ad oltre diciassette volumi
,
fanno preclara testimonianza

delle finissime qualita, ond'ebbe lo spirito aelorno e la menle dovi-

ziosa. Egli fu colto in ogni maniera di varia erudizione
;
in parecchie

lingue antiche e moderne, in istoria , in archeologia ,
nelle scienze

nalurali e sopra tutlo nelle arti belle, delle quali era intendenlissimo

conoscilore. Aveva una cosi tutta sua tempera di memoria, che e

da qualificare per piu tosto unica che rara. In tanti anni che disse

le ore canoniche
,
mai non gli sorti d' impararc di filo lulli i versetti

di un intero salmo : ne mai in vita sua pole recarsi in capo un ragio-

namento, ch' egli avesse dovuto recitare. E nulladimeno quante frasi

o locuzioni o parole udiva o leggeva , tante riteneva si littamente e

con tale possesso, che non se le dimenticava piu mai
;
e bene spesso

con quelle ricordava i luoghi o gli autori
,
da' quali le aveva attinte.

Alcuni si son dati a credere die il P. Bresciani si fosse adunato

gemmai di spogli, e ordinatosi ampie raccoltc di termini e di voci ita-

liane, tecniche specialmente : e che, mentre componeva, in que' suoi

tesori assiduamente ripescasse. Falsa credenza. Pochi e da nulla
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sono gli spogli clie abbiamo trovati no' suoi quinlerni. E noi, die gli

eravamo sempre attorno e clie ne vedevamo i fogli a mano a mano

che li del lava
, possiamo accertare che non solo scriveva di getto e

alle volte in prescia e a tempi spezzati ,
e senz' altro presidio che di

carta, inchioslro e del vocabolario da consultare; ma che appena

usava le cancellaturc e gli sgorbii tan to comuni ai letlerati. I suoi

manoscrilli ne fanno fede. Quella strabocchevole profusionc di ele-

ganze, con che ingioiellava tutti i suoi scritli, sgorgavagli fluidissi-

ma dalla penna : e ialora 1' impaccio suo
,
non era di avere in copia

dizioni elelle e proprie e freschc e luminose, ma di scegliere fra 1'ab-

bondanza di quelle die nella mente gli si affollavano. II die da ra-

gione di quel non si sa che di eccessivamente sfarzoso, onde vanno

traricchi tutti in generate i suoi lavori.

Egli si era foggiato lo stile sopra i modelli del purgatissimo tre-

cento. Quesli leggeva con diletto sommo ne' ritagli d'ora che potea

furare alle sue brighe, e se ne deliziava con gusto sempre nuovo.

N' era ghiotlo ed insaziabile. Anche nell
1

ultima sua malallia, si te-

neva accanlo del letto e si assaporava i trattatelli divoti del Gaval-

ca. Ne altro consiglio sapea finir d' inculcare
,
a chi lo cercasse di

addirizzamento negli sludii della favella, se non questo : Leggete

i nostri cari trecentist!. Vero e che non e forse, in tutta la nostra

si ubertosa letteratura italiana dei sccoli susseguenti ,
uno scrittore

solo di qualche merito
,
che egli non abbia o corso o studiato. Ma

gli amori suoi piii prelibati erano tulli per quelli del trecento, nelle

cui pagine att&tava di aspirare una fragranza ed un olezzo
,
che gli

infondevano indicibile ricreamento.

Per indole naturale il P. Antonio Bresciani era il phi caro e ama-

bile uomo che desiderare si possa mai. Di umore sempre lielo
;

piacevolissimo nel conversare
;

fedelissimo nell' amicizia
;

di modi

si allaccevoli, che si catlivava la fiducia d'ognuno; di cuore si aman-

te ,
che si sarebbe sviscerato per carita di chi a lui si fosse rivolto

;

di J)enignita si indulgente, che non sapeva censurare; pudico e sem-

plice tanto, che faceva dolcemente mera\igliare chiunque si fosse in-

contralo a parlargli, non conoscendolo che per la riputazione del suo

nome. Era di un sentimenlo dilicatissimo
;

di un concepire sempre
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nobile e sollevalo ,
che lo rendea schifo delle villa

,
e lo eccitava a

fremere d' orrore al cospello della nequizia ;
di una purita virgiuale

c di un candore d' anima, che alle voile emulava 1' innocenza fanciul-

lesca
;
ed msieme di una tale compilezza di maniere e si urbano o

grazioso ,
ch' egli veramente con bell' accordo accoppiava in uno, il

fere di gentiluomo perfelto e di medestissimo religioso.

Cospicue e provate furono le virtu, delle quali risplendetle. Era

pieno di Dio, e ardeva tutto di un sacro fuoco di zelo per la gloria di

mi, per la prosperita della sua Chiesa e pel trionfo del suo Vicario in

terra. Avea teuerissima la divozione. Si ridevalepidamenle degli onori

die riceveva dal mondo
;
ed era cosi dispregiatore di se, che non

fciceva caso akuno di quanto alia sua persona spellasse. Fu valen-

tissimo direttore delle anime : eosi caritalivo coi poveri, che talora lo

vederaimo in anguslia, perche non avea subilo modo di procacciarc

scarpe a qualchc scalzatello, o un tozzo di pane a una vedova tapina.

NeH'estremo de' suoi anni se la faceva quasi unicamente con la gea-

terella del \olgo piu minuto, e godeva di essere padre spirituale del

rifilo della plebe. Dio si e valso di lui per operare conversion! stu-

pende : ed gli e giunto fmo ad esporre te vita, per tran-e qualche

infdice creahira dagli abissi della perdizione. Le sette, coi loro misled

nefandi, gli furono per lo piu svelate da conquiste che egli fece con

Je Industrie della sua carita. Di pazienza n' ebbe tanta, che si era

assuefatto al palire come al pane d'ogni giorno, e paliva gioconda-

mente. Gomincio il 1862, scilveva egli in un suo libriccino di me-

morie, colla grazia che mi concede il Bambinello Osu di patire un

poco per lui e con lui.

La malaliia che alia fine ce 1' ha tolto lo tribolo si crudelmenle,

che talvolta lo mirammo dare in tremiti e arricciare i capegli e

sfigurarsi in viso pel gran martoro: e nondimeno, passata la strelta,

i-itorna\Ta ilare e faceto come nulla fosse stato. Tra le consolazioni

de' suoi ultimi giorni, ebbe preziosissima la benedizione che il Santo

Padre Pio IX si degno mandargli piu volte : ed egli, che era osse-

quioso e affettuosissimo della augusta persona di Sua Santita
,
ne

parlava con termini di tale riverenza e gratitudine, che pareva esse-

re ai piedi del Pontefice, e stringerli amorosamentc fra le sue mani.
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Piu il male lo estenuava, e piu rifulgeva la serenita dclla sua bell'a-

nima. Non potendo altro, colloquiava col Signore e colla Beata Ver-

gine, e ripeteva seiiza posa al Redenlore quell' infra lua vulnera

absconde me, die poi fu 1'estremo accento ch'egli proferisse con le

labbra. Dimando egli stesso il conforto dei sacramenli. Spiro placido

e tranquillo come una colomba. Le sue esequie furono frequentatissi-

me. La bara ov'egli giaceva, quasi addormentato in un dolce sonno,

gli fu aspersa dal popolo di fiori : c fu d' uopo soltrarre quel pegno

dilelto del suo corpo alia pia rapacita dei fedeli, die gli svellevano

i crini e gli recidevano, per carpirne minuzzoli, i panni di dosso. Oh

veramente dilectus Deo el hominibus, si abbia in Cristo la pace e la

corona dei santi !

Delle sue scrillure inedile faremo lesoro e le A erremo regalando al

lellori nostri
,
secondoche vedremo lornare acconcio. Intanlo fin da

ora li avvisiamo die, appena terminate il Racconto del Cacdalore

delle Alpi, da lui promosso e favorito piu die cosa sua, ci proponiamo

di dare in una serie di arlicoli un Commenlario sopra la vita e le ope-

re del P. Antonio Bresciani, die Irarremo tulto dai suoi Diarii, dalle

sue carte, da altre mcmorie, e da que'lc piu \ive die ci reslano del-

la sua conversazione.

Siecome pero le lellere da lui scritle sono iufinile, e per avvenlura

piu estimabili di qualdie altro suo lavoro ; cosi non solo annun-

ziamo die noi imprenderemo un'accurata stampa del suo Epistolario;

ma invitiamo caldaniente Kilti coloro che possedessero sue letlere, e

die non avessero difftcolta a melterle in luce , di volercele comuni-

care o nel testo lovo originate o in una copia fedele. E qui preghia-

mo tutti i gioruali d' Italia die pfoeuruiwx il ve-ro increraento della

pieta e della ilalianila ,
a compiaeersi di for nolo queslo pubbljco

invilo: del che lor saremo obbligati.

Per ultimo annunziamo die noi possediamo tulle le note, gli ap^

punti e le postille, die il chiaro e amatissimo defoulo avea preparato

per una veramcnte esatta o compiula edizione di UUle le sue opere :

e di loro, come degli avvisi dati a voce, si gio\eranno fedelmente le

amiche e fraternc mani, da lui designate a fer nei suoi scritti qudlo
che la morte gl' impedi di fore da sc medesimo.



BELLA

S T A M P A I T A L I A N A

I.

Sulla Quislione Romana; Scritti di B. MIIRA D. S. Roma tipo-

grafia della Rev. Camera Apostolica 1862. Un vol. in 8. di

pag. 112.

Quesli scrilli vennero prima pubblicati separatamente nell' ottimo

giornale, YOsservalore Romano, ed ora riuniti in un sol libro ven-

gono noYamente alia luce. Noi ce ne riprometliamo non picciolovan-

taggio per chi, essendo di buona fede, ama di essere ben guidalo nel-

lo studio della presenle quislione die tiene lutli gli animi sospesi

nell' Europa. Diverse furono le occasion! die posero la penna in ma-

no al chiarissimo Servita
;
diverso il tempo in die solto forma di ar-

ticoli tai scrilli furono dali alia luce: lutlavia aggirandosi essi sopra

uno slesso argomento ,
e solo considerandone or 1' uno or 1' altro

aspelto, non solo si compiono a vicenda, ma lutli insieme forniscono

una Iraltazione abbaslanza compiula di tal soggello. Poiche i primi

due scritti considerano la Quislione Romana in se medesima : il ler-

zo la considera nelle idee piu raffinale della rivoluzione : e il quarlo

finalmente indica piu di proposito qual relazione essa abbia col

Cattolicismo.
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Ne solo compiula ,
ma altresi agevole c piana ,

e questa trattazio-

ne : prima perche 1'autore scrivendo per giornale ha dovulo prende-

re quell'atteggiamento svelto clie solo e ammesso in un giornale : e

secondo perche la chiarezza appunlo e 1' evidenza del ragionare so-

no le qualita, che Irovansi negli scrilti del ch. P. Mura
,

e die gli

danno tanfa voga e celebrita.

Questi pochi cenni basterebbero al certo per raccomandare ai no-

stri leltori un tal libro
,
siccome e precipuo nostro intendimento : ma

perche cio riesca ancora piu efficace compendicremo alcune dellc

idee ch'egli svolge ;
ma che rivestite di quel nerbo che solo puo dare

uno svolgimcnlo sobrio si
,
ma \ivo ed animalo

, producono non so-

lo il convincimento ma la commozione deH'affetto piu caldo. II fare-

mo della prima sua scriltura parlitamente ; perche bastera tal saggio

ad invogliare i lettori di leggere nella sua fonle il libro intero.

Nel primo suo trattato egli dimanda se la quislione roniana sia poi

veramente una quislione? Ed ecco com' egli procede nella risposta.

Questione di dritlo certo non e : perche il drilto del Papa alia So-

vranita temporale ,
cominciato con una legillimita cui verun'altra

Monarchia puo vanfar 1' uguale , coirvalidato dal possesso di dodici

secoli
, riconosciuto dai piu solenni ^attati dell' Europa ,

acclamato

fino in questi ullimi anni dalle piu solenni dichiarazioni di tutti i Go-

verni, specialmenle poi dalla Francia : un tal diritlo non puo essere

sconfessato da yeruno senza calpestare la giustizia ,
la fecle pubbli-

ca, 1'ordine civile, il drillo internazionale. Ne a tal drilto puo op-

porsi 1' unita d'un regno italiano ,
che non e drilto

,
ma fallo : e falto

diieri, falto violento non nalurale
;

e nella sua violenza deleslalo

dai piu, comballuto, pericolanle. Non puoopporsi ilplebiscilo: che

in Istato non Tacuo ,
non isconcertato

, neppure anzi ammutinato ,

ma solo invaso da soldatesca usurpatrice ,
non avearagione dies-

sere : e fu, perche imposto dalle baionelte dell' invasore, carpito dal-

le astuzie
, mentilo dai brogli , finto nelle cifre. Non puo opporsi il

riconoscimento del Regno d' Ilalia per parte di alcuni Principi ; per-

che il riconoscere o misconoscere un drilto ne lo costituisce
,
ne lo

distrugge nella sua essenza : c perche il riconoscere un Regno d' Ita-

lia di fatto non importa il riconoscerne il dritto : ne molto meno il
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riconoscerlo con riserve esplicite del drillo allrui puo invalidare que-

sto dritto. Per tutle queste ragioni chiaro e die la questione Romar.a

non e questione di dritto.

Adunque ella non puo essere che questione di fatto : e come tale

tutla si riduce a una spogliazione in cai il Papa non ha altra parte

che quella di vitlima. In questa spogliazione la quistione uon e
,
n&

puo essere tra il Papa ,
forte del suo dritto ma debole di armi

,
e il

Governo Piemontese destitute d'ogni dritto , ma forte d'armi : come

non \i e ne \i puo essere quistione tra mi cadente vegliardo che e

spogliato ,
e il nerboruto assassino che lo spoglia. Se il misero ve-

gliardo non acconsente a regalare di buon grade al suo spoglialore

cio che quesli gli ha gia toltp ,
o gli vuol torre ,

ma soffre e taee :

non puo fargliesene colpa, e merita ogni compassione e ogni soccor-

so. Molto piu che il Papa , negando di awoasentire
, adempie a u

dovere strettissimo di coscienza ;
dal quale non puo esimersi

,
come

cgli medesimo dichiara , senza mancare a Dio e alia Ghiesa.

Ma se la quistione non e tra il Papa e il Piemonte
;

essa e tra i

caltoliei e il Piemonte : quelli non volendo che la spogliazione sia no

sancita ne consummata, e questo pretendendo di coronarla coll' assi-

dersi finalmente sul Campidoglio. Nel gran litigio ,
che tulto si ri-

solve in quistione di forza
,

la Francia e ora ostacolo insormontabile

al Piemonte. L' Imperatore Napoleone III ha fatto troppo pel Pie-

monte . . . .
(
dice a pag. 17 1' Autore

)
ma non ha spinlo finora la

sua condiscendenza, lino a pronunciare la magica parola sospirata

dal Piemonte. La dira egli ? Noi crediamo che 1' arnore della giusti-

zia
,
del suo paese ,

delle sue tradizioni e della fede debba prevalc-

rc nell' animo dell' Imperatore alia simpatia per il Piemoute, ed alle

pretensioni sacrileghe d' un governo snaturato verso la Chiesa e ver-

so 1' Italia. II tempo decidera se la nostra fiducia sia ragionevole.

Le Potenze cattoliche stanno coll' arme in braccio pronle a vendica-

re gli oltraggi e la spogliazione del Padre comune. La cerlezza die

la figlia primogenita della Chiesa fora da se le tiene in freno ...

Cotalche debbesi da queste si evident! riflessioni conchiudere ,
che

nella quistione delta romana
, litigasi verarnente ora tra Francia e

Piemonle : e dove anche Francia cedesse, la quislione non sarebbe

sciolta ,
ma dilatata e inasprita.
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E con ragioue deve cio prevedcrsi: perche uella Quistione Roma-

ma v'e pure un lato ,
die importa sommamentc a tutti i veri cat-

tolici non meno die al Ponlefice
;

il legame streltissimo ehe essa ha

colla libeiia e iiidipendenza della Chiesa CaltoUca. La corteccia mostra

il liligio per una corona temporale : il fondo e la gran lite tra la co-

scienza callolica e la forza, tra il progress^ pagano c il vangelo, tra

la barbaric vestila di stoffe elegiwili e la civilla cristiana. L'ateismo,

I'incredulila, il libertinaggio si dan la mano per abbalterc il soglio

Ponliticio , perche esso e uua manifcsta guarentigia d' iiidipendenza

alia Cattedra di Pietro : bisogna abbatter quello per riuscire a porre

questa in schiavilu. Se quesli inlendimenti non fossero noli per infi-

nite altre testimonialize, il Piemonte li avrebbe palesati al mondo

colla sua condotla. Che fa egU in Italia? Tien lontani i Vescovi dalle

lor Sedi, iucarcera e fucila i preti, scaccia i religiosi dai lor conven-

li, converte le Chiese in caserme o in istalle, s' insignorisce dei be-

ni della Chiesa, sbriglia i nuovi assassin! della civilta die sono i gior-

nali rivoluzionarii, contra ogni cosa piu sacra : imbavaglia gli apolo-

gisli e difensori della veri la : e prima ancora di rinnegar la fede come

Giuliano, ne imita le arli dell'asluzia e ne sorpassa la ferccia. Ecco

chi dimanda 1'abolizione della Sovranita lemporale dei Papi ! Poste

le cose in quesli termini la questione romana perdc le dimensioni

di quistione volgare, o d' inlercssi puramente materiali per appartc-

nere alia serie delle quistiani religiose piu important!. . . . Essa e

un duelljo terribile, un duello di vita e di morte tra la Chiesa e i suoi

etei-ni ncmici.

Qui termina il primo scrillo del Mura, e qui noi cessiamo di com-

pendiare per isporre soltanto di volo cio die gli altri scrilti conlen-

gono. L'Esame della Quistione Romana seppe assai di ostico alia

Presse di Parigi, antesignano cola della rivoluzionc : laonde scrisse,

col suo consuelo stile, violenle e calunniose parole conlro 1' immodc-

ranza clericale, che volea con piglio minaceioso sforzar la mano alia

Francia
; e in cambio di conforlare gli argomenti dello scrittore , gli

si lancio contra con poco leale arle di schermilore. La risposta fattale

toslo con molto nerbo, e che qui si riproduce, d4 al Mura bell' agio

di chiarire alcuni punti, che s' erano toccati appena, non meno impor-
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tanti, nel primo Esame. Intanto che cio si stampava in Roma, cccoli

nella Revue des deux Mondes il signor Forcade entrar nella lizza,

come puladino dell' Italia una, e brandire anch'egli la lancia contro

la Sovranita temporale dei Papi, che pur 1'anno innanzi avea in slec-

cato chiuso difesa
;
e per cio fare fornirsi delle piu fine armi lolte

aU'arsenale piemontese, e vibrar colpi con si accorto magistero,

che piu esperto duce ne alleato non ebbe sinora la causa del Pie-

monle. II P. Mura raccolse, fra gli altri, quel guanto di sfida, e cosi

ebbe campo di trattar di nuovo la Questions Romana, non piu in se

medesiraa, ma considerata nelle sentenze, e sulle ragioni della rivo-

luzione stessa. E qui certo si scorge quanto la causa del Papalo sia

giusla : perche il vedere con tanta facilita svanire 1' uno dopo 1'altro

gli artificiosi argomenti del Forcade
,
mostra non meno la valenlia

del suo confutalore
,
die la saldezza della ragione nella causa impu-

gnata. Se non che surse ancora un Censore il quale elevandosi a

giudice in tal litigio, pretese di moslrare che il fondamenlo dei so-

slenitori della Sovranita lemporale del Papato, la necessita cio& per

T indipendenza della spirituale sua autorita, era falso : e quindi nuo-

va occasione fu porta al P. Mura di ritornare sul suo argomenlo, e

sciogliere altri sofismi, e consolidare con allri argomenti la sua lesi.

Cosi ha potuto egli svelare ai caltolici di buona fede la vera in-

dole della quistione romana : confutare ai politic! unitarii i sofismi

della rivoluzione mantellati dal Forcade di tulto 1'apparato della de-

cenza : e fmalmente ai pretesi teologi dell' Italia moslrare ove difetti

la loro scienza, e manchi il loro buon senso. Speriamo che questa

raccolta di scritti giovi soprattutto alia gioventu insidiata per tante

arli, alia quale con affetto specialissimo la indirige 1'autore, e die di

quivi apprenda a non lasciarsi sedurre dalle lustre di sofismi appa-

rescenti
,
ne spaventare dai primi successi

,
ne atterrire dalle mi-

nacce della rivoluzione. La causa del Papalo e la causa della fede,

della giuslizia, della civilla, della prosperita vera d' Italia
;
e una ta)

causa potra cssere per un momento sopraffalta, come fu gia altre

volte, ma disfatta non mai
, perche Dio

,
se predisse alia Cliiesa la

persecuzione, promise altresi la viltoria.
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II

La Cenlralizzazione ,
i decreli d' Ollobre e le Leggi Amminislra-

tice Sludio di G. B. GIORGLM Fircnze G. Barbera cdi-

tore 1861.

Nel turbinio caliginoso, in cui si avvolgono ronzando come farfal-

loni tanti Hbrettucciacci senza nome c senza senno, non crediamo di-

dover lasciare senza qualche breve osservazione questa operetta del*

Giorgio! , per ribadire le dottrine ehe da noi vennero spiegate in tal* 1

materia 1
, mostrando come i principii da noi abbracciati scansana

del pari e gli eccessi del despotismo cenlralizzante e i disordini dl

anarchica liberta.

La quale osservazione viene a noi suggerita da una pro testa sfug-

gita all'autore in mezzo alia sua trattaziooe
,
di lasciare da parle la-,

quislione di principio ( parla del principio di tutela governativa )

yiiardando solamenle agli effetti della islituzione e all' ingerenza del

yoverno (pag. 21).

Un Aufore che prende le mosse da questa specie di rinncgamento*

o almeno oblio dei principii non sembraci promuovere utilmenle la-

sua causa presso gli uomini di senno vedendolo poscia progredire a-

poco a poco negli studii inlorno all' amministrazione francesc e giun-

gere finalmente ad invocarc come salvczza dell' Italia quel desiderio

del bene che ha anch' esso le sue prepolenze , riguardandolo corns

mezzo di proyresso caro agli tiomini onesli e liberali; fummo len-

tati di dire fra noi o il Giorgini non prese mai parte agli entusia-

smi di liberta che scaldarono il partito nel movimento (il che non ci

sembra probabile )
o prende adesso in preslito dai conservatori cat-

tolici il principio rinnegato di auiorita, esagerandolo ollre quei ter-

mini in cui la filosofia e politica cristiana la riveriscono.

1 Yedi gli Articoli intorno alia Liberta in Economia, Tomi \U\ e X delta

quarta serie.

Serie V, vol. 77. /aw. 289. 6 26 Marso 1 862
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Se questo a lui fosse accaduto ne deploreremmo il trasporlo senza

troppo mcravigliarcene ;
ben sapendo esser tale la natura degli ani-

mi e specialraente degli onesti
,
die quando si veggono a fronle re-

pentinamente in lotta la logica dei principii e 1'onesta della vita o

1'interesse del pubblico , prime loro movimenlo e rigettare una logi-

ca inonesla o inumana per nulla perdere del piu bel pregio dell' no-

mo che e 1'onesta morale. Anzi anche chi siegue la guida degli inte-

ressi
,
cade continuamente in tali contraddizioni rinnegando , quando

i bisogni del partito incalzano, quei principii coi.quali se ne pro-

mosse il (rionfo. Come appunlo vedemmo pocanzi qtiel minislro pie-

monlese, porlato da oospirazioni e settarii all'apice del potere, span-

dere a tutti i prefetti d' Italia una circolare per dimcslrare 1' ingiusti-

zia e 1' indegnita di setle e cospirazioni.

Ha egli il Giorgini ragioni consimili per \anlare 1' utilita e la no-

billa del dispotismo centralhzante in Italia? E egli di coloro che

vantano i diritti di liberta finche giungono a:l impossessarsi di un

portafoglio e ad assidersi in un parlamento , pronti a vantare 1'auto-

rita il di seguente ,
confortandola a non permellere ombra d'anar-

chia e a saffocare ogni resislenza ? Lo ripetiamo, a noi non tocca

1' esaminarlo : e vogliamo credere tutt'altrimenti ch'egli sia mosso

da quella onesti ed. aecortezza politica, che, vedendo la malintesa

liberta condurre all'anarchia , sclama risolutamenle incende quod

adorasli.

Tale ne parve il senUmento di tullo 1'opuscolo scritto in lode del

decrelo dei 9 Otlobre 1861, che tolse a Napoli ed a Firenzc quegli

avanzi di autonomia cbe ixirevano si cari alle popolazioni. L'autpre

trova che esse vi sono indifferentissime e die un dicastero di piu o

di meiio nulla aggiunge o leva al lusso di Napoli e di Firenze (p. 3).

Ma prevede che la quistione d' iiiccnlramento risorgera : e questa

tendenza in un senso tutto opposlo a quello del movimenlo unitario

ck,e p'rodiisse le annetsiow, non e senza pericolo (pag. 6). Prende

dunque a combattere i pregiudizi contrarii a qualunque specie di

centralizzazione, i quali procedono, dice, dal considerare il lato me-

110 importante della quistioue (.*III, pag. 7], la quale verle o sulla

-quanlita o sul modo del governo.
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Secondo gli economist!, il torta principale dei Govern! sla nel vo-

lere regolar Iroppo, mentre la vera loro funzione e solo 1' uso della

forza pubblica per tutela del dirilto. La liberla dell' individuo fiuasce

dove comincia 1'offesa del diritti altrui. Colesta dollrina sembra al-

1'autore un'utopia ineoaciliabile colla nalura reale dell'uomo, colic

sue misene, col suo egoismo, ma nel tempo stesso col presentimen-

to di una condizione migliore alia quale egli aspira (payy. 8 c9}. In

nessun tempo, in nessun luogo si mettera in dubbio il dhitlo dello

Stalo a usare tutti i mezzi per rendere gli uomini piu felid e piii vir-

tuosi (pay. 40}.

Fermatovi qui un memento, letlore, e ponderate altenlamente quel-

le parole DIRITTO A TLTTI i MEZZI. Davvero che i Uicasoli, i Miglietti,

i Minghetti e compagnia lianno trovato un buon avvocato ! Giova

rompere ogni fede ai concordat!? Si rompa. Imprigionare Vescovi e

caeciar religiosi? S' imprigioni e si cacci. Ripetere Te Deum nelle

chiese e bestemmie nei parlainenti? Si canti e si bestemmii. Inten-

diamo che 1'animo oneslo del Giorgini ripudiera 1'inferenza , dicendo

francamente die cotesti mezzi non sono mezzi. Ma qual dirilto ha

egli d'imporre ai superiori suoi i proprii opinamenti ? Come vedete,

il despotismo piu assoluto si presenta qui dal Giorgini come eviden-

za di diritto, non mai neyata in qualunque paese del moudo. Ondc

conclude ehe la liberta, per cui tanto si fa e tanto si patiscc, non e

quella che si oltiene col limitarc il polere : e i gloriosi autori delle

rivoluzioni non si proposero d' indebolirlo ma d' impadronirsenc

'pay. 44}. (Bravo, signer Giorgini ! Questo si ehiama parlar chiaro:

e chiunque senle il pregio del candore, dell' ingenuita, non potra a

meno di ammirarvi. Impadronirsi delpotere, ecco la liberta che vol-

lero regalare all' Italia i nostri rigeneralori).

Ma qual sara la dose neeessaria di governo? Risponde ad ogni

Stato la sua : ed ogni passo che il secolo faccia, impone nuovi ob-

blighi al governo, nuovi dirilli da riconoscere, nuove liberta da re-

golare ecc. Di che inferisce che il numero sempre crescente di fun-

zionarii non puo dirsi piaga degli Stali
, se non vogliamo dire i suo-

natori piaga delle orchcstre (pay. 4-%}.
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Se non abbiamo franteso il pensiero dell'autore, sembraci dunque

che a parer suo cenlralismo e burocrazia sieno 1'apice di perfezione

di buon governo.

Per meglio sostenere il suo parere, 1'autore enlra (pag. 44} in una

storica enumerazione dei danni recall in allri lempi da quegli organi

di resistenza, che la natura avea formali in ogni societa per argine

delle inlemperanze governative. E vede ognuno quanto sia facile a

maneggiarsi queslo argomenlo, razzolando qua e cola nei lempi an-

dati Ire o quallro pagine di abusi
,
di leggi vessatorie, di istituzioni

inopportune o \iziose, per inferirne il panegirico del centralismo : e

combatte poscia coloro die perorano anche oggidi per la liberta del

Comune
;
dimostrando quanli errori e lorli possano derivare dalla li-

bera amministrazione dei Comuni.

Volgesi poscia a considerare la Francia, e la Irova innalzala tutla

tl'un pezzo a un grado di prosperila, di civilizzazione, dal quale sa-

rebbe ancor lontana senza le ingerenze del cenlralismo. E quel bene

di'ella ha oltenuto neH'amminislrazione comunale, lo vede ugualmen-

4e in lulta 1'ampiezza della nazione (pag. 25 e segg.). E poiche na-

tural conseguenza deH'unila nazionale e la sterminala ampiezza della

-capitale ; anche di quesla egli si fa avvocato, moslrando 1'assurdila

tli chi vorrebbe un corpo, senza lesla, o una piccola lesla sopra un

tx)rpo gigantesco ;
e conclude che per far valere i grand

1

uomini ci

vogliono i grandi Slati (pag. 3-1). Nelle quali parole voi gia vedete

^far capolino il vero molivo, per cui lanto si vagheggia 1'unila italiana

che e in sostanza 1'orgoglio o personale o nazionale.

Chi si lascia inebbriare da colesto orgoglio o d'essere grand'uomo

-o di formare gran nazione, giunge a lale, che non ha piu altra idea

di felicita sociale, tranne la gloria pagana, \agheggiata gia dal padre

Anchise, quando ai suoi discendenli raccomandava

Tu regere imperio populos, Romane, memento;

Parcere subiectis et debellare superbos.

E se in questo si contentassero di vagheggiare inefficacemente

1' idolo di lor fantasia, pazienza ;
ma quando si pensa che questa fu-

lura grandezza \iene imposta si spielatamente all' Italia con irreli-
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gionc cd oscenita , con ribellioni c congiure, con fucilazioni ed in-

cendii, con estorsioni e confische, annegando gli uomini onesli e

tranqullli nel sangue o nel pianto ;
chi puo frcnarc lo sdegno e

menar buono a cotesli vandali un si scellerato e spietato amore

d'llalia?

Non diremo die tale sia il pensiero dell'Autorc. Ma non possiamo

a meno di deplorare la disinvollura, colla quale egli si rassegna a

quelle continue mutazioni di governo, prodolte in tulte le province

dalla sommossa di Parigi. Poco male, sembra rispondere 1'Aulore:

sarebbe egli meglio die un governo profanato nella capitale potesse

essere discusso in ogni provincia? Che sarebbe mai qucsla liberta

delle province allro, che la guerra civile? (pay. 35). Vedete fin dove

giunge il torbido amore del quieto vivere ! Si presenta all' Italia la

Francia schiava della sua capitale e costretta a violare con lei qua-

lunque diritto o sociale, o monarchico, o dinastico
;
e si esortano gli

italiani a non curare il diritto, purche non si perda la maleriale tran-

quillita.

Tocca poscia della liberta inglese, menomandone per quanto puo il

concetto : ma qualunque ella sia, dimostra die essa non puo conve-

nire agli altri Slati europei , cui giudica anzi chiainati ad esercitare

una str^ordinaria cnergia di governo, e spiega i modi con cui questo

centralismo potrebbe organarsi, biasimando la divisione ywRegioni

proposta daU'ex-ministro Minghelti. In quanto poi a quell' amore

delle antiche division! delle capitali, delle istiluzioni ecc., die so-

gliono apportarsi come argomenti contro 1' unificazione d' Italia e in

favore del disegno dcU'ex-ministro
;
esse sembrano all'autore argo-

menti appunto della scntcnza conlraria (pay. 47) : seppure non si

vuole ricadere in cio die si e abolito, riaprire la via alle ristaura-

zloni e perdere quella unila polilica ,
in cui LA PARTE PIU' NUMEBOSA

E PIU' ELETTA del popolo itttliano
( quei die la pensano come il

Giorgini )
vede la condizione d'oyni sua fiilura prosperita ( pagi-

ne49 e50).

In poche parole Grande Stato, progresso per mezzo dello Stato,

molto governo, governo Ion tano, capitale, burocrazia, ccntralizza-

zione, sono aspetti diversi, nomi diversi della medesima cosa. Puo
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darsi die i piccoli Stati abbiano i loro vantaggi ;
die il governo a

doraicilio sia uno di quesli vantaggi ;
si puo tornare ai piccoli Stati;

ma le loro qualita non si possono chiedere ai grandi .... Ho de.tto

male : nou si puo tornare ai piccoli Stati. Una forza misteriosa, ma

irresistibile, iucalza le nazioni. Esse non sono piu liberc di fermar-

si , ne di scegliere la loro via. Se il diluvio verra > i fuluri Noetidi

vedraimo cosa sia da fare per loro. Ma finclie duri il presente corso

di civilta, non e in potere nostro di risalirlo, ne di mutarne la dire-

zione (pag. 54).

Ecco, lettore, come vedete
,
un loe\\

J

ultimatum decretorio, inap-

j)ellabile in favore del despotismo e della burocrazia. Spoglialo d'o-

gni belletto di frasario ,
esso dice agli Italiani : noi, fior della sa-

pieuza italiana e giunti la Dio merce a prendere in mano la ferula;

magistrale , abbianio decretato e decretiamo quanlo segue : 1' unica

telicita delle nazioni e di essere grandi ad ogni costo ; quesla gran-

de unila 11011 puo ottenersi senza un centralismo dispotico ; dunque

prescindendo da qualunque diritto
,
da qualunque principio raziona-

le ,
da qualunque desiderio degli altri nostri concilladini , abbiamo

il diritto di adoperare e adopreremo TVTTI i MEZZI per rendere felice

la nostra palria : e chi male ha male abbia. Meditate il libro del

Giorgini, e speriamo che (senza pretenctere con cio d' imputare a

mal animo suo le conseguenze logiche di cotesto utilismo politico )

non troverete esagerato o falso quest' ultimo compendio delta dol-

trina italianissima.

Vero e che se consulterete gli economisti, confutati dal Giorgini e

tutti coloro pei quali un po d'aria di liberla sembra 1' atmosfera na>

turale ai polmoni dell' uomo sociale, essi contrapporranno con ugual

giustezza ed evidenza le ragioni di condannare il centralismo, corre-

date di ugual serie di fatti storici comprovanti 1'oppressione, solto cui

gemono i popoli soltoposti al lorchio della buroerazia. In quanto poi

alle beatitudini di grandezza e di potenza polilica ,
vi risponderanuo

con quelle ragioni che udimmo allra \olta dal S. M. Girardin cd

altri i
,
mal comprarsi cotesti appagamenti dell' orgoglio nazionale

1 SrrielY, vol. IX, pag. 260 e altrove.
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col lurpc riiinegamento di iulle le ragioni del diritlo , elcmenlo \i-

tale dell'iimana societa, e colla schiavitu immobile entro quella relc

di ferro, che piu non lascia la sicurla al cittadino di palluire una

vendita, di ergere un edifhio, di pubblicare un pciisieix), di spedire

una lettera, di celebrare un funerale, di sfogarsi in una giaeulatoria,

di comunicare un segreto in c^fessione , senza che si accost! alia

grata I'orecchio d'un poliziotto ,
senza clie si present! all' uscio colla

legge alia mano un ispetlore o uii usciere.

Lasciamo a voi, savio let lore, di coufrontare, le due argomentazioni

e trarne se polete una ferma
,
umi evidente conclusione. In quanto

a noi, gia 1'abbiamo delto, ogni conclusione ci sembra impossibile,

fkidie costoro vogliono part ire dal principio di utilita. Fincbe dal-

1'una parte il Giorgini appellera unica civilla possibile il sistema

unitario, unica felicila la potenza che ne spera, senza addurne altra

ragione che il suo gusto o il guslo del fior dei sapient! ; gli econo-

mist! dall' altra avranno lutto il diiitto di rispondcre che secondo

essi
(
che BOH credono mancar di sapienza )

la civilta moderna e

liberia
;

e che al guslo di comandare da prepotenti in casa altrui ,

piefcriscono il guslo di non esscre schiavi in casa propria. Se il

problema del cealralismo devc risolversi, deve, come qualsivoglia

problema social^, Irovare la sua soluzione nei principii del diritlo.

II quale, parlando in qualsivoglia ordine sociale
( famiglia ,

munici-

pio, proviacia, Stato , nazione
,
Chiesa ecc. ), a ciascuno di quest!

vaiii gradi assicivra i suoi vantaggi inviolabili , secondo la natura di

ciascuna aggregazione. Ma nel tempo stesso ,
a proporzione che la

nalura col vario inireccio delle dot trine, degli affetli, degli interessi

produce le societa maggiori , collegandole in ordine di piu ampia

unita , produce nuo\ i diritti in questa societal universale ad ottenere

sacrifizii dalle minor!
;

e ad un tempo nuovi doveri di non chiedere

tali sacrifizii al di la del vero bisogno.

Di che voi vcdete non esserc sperabile la vera soluzione del pro-

blema ne dai ditirambi esdusivi in favore della liberta, ne dall'esclu-

sivo panegirico della potenza unitaria. Altro che poet! ci vogliono

per regolare la sociela ! Ci vuole la saldezza nei principii del diritlo

la pazienza instancabile nell'applicarne le leggi a ciascuno di quei

fatti concreti , di cui il legislatore dee regolare i deslini. Finche si
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vuol violare i diritti
,

si trovera
,

si
, qualchc momento di approva-

/ione in utiKbus. Ma le voci degli offesi sorgeranno ben presto : e se

come piu numerose ,
cosi riusciranno a divenire piu gagliarde ,

to-

sto vi accorgerele d'aver fabbricato un unico regno di pielre senza

cemento.

Abbiamo spiegata fmora la prima causa del dissidio tra le due

opinion! estreme : la quale sla nel prendere per principio di ogni de-

liberazione sociale le specialila dei gusti ed interessi
, invece di ri-

correre alle universali ed immobili ragioni del diritlo. Avvene pew
un' allra, la quale si presenta naturalmenle tos(o die si viene all'ope-

ra di applicare il diritlo. Coteslo principio dicesi e bello e buono :

ma 1'applicazione deve farsi da un governo, ed ogni governo e com-

pasto di persone umane corredate di tulle le loro abilita e di lulte le

loro miserie. Vorresle voi a coleste persone afiidare spensieratamen-

le la famiglia, il commie senza direzione o tutela superiore? non

vedete a quale strazio potrebbono essere esposti gli amministrati?

A questa difiicolla le due estreme sentenze rispondono col consueto

assolutismo. Tollereremo gl'incomodi, rispondono gli uni, anziche

incalenarci nella schiavitu dello Slalo. Comandi lo Stato, rispon-

dono gli altri, anziche soggettarci ai lirannelli municipal!. Ma noi,

die camminiamo al lume dei principii immobili, dovremo necessaria-

mente attemperare alia variela dei dirilli la nostra risposta. E in

primo luogo, poiche fu citata la possibilita di lirannia domeslica, os-

serveremo che questa possibilita non toglie die per iialura il padre

comandi e la famiglia obbedisca.

Ma il padre e padre : la natura ha formalo nel suo cuore il mi-

gliore dei temperament! del potere, 1' affelto paterno.

Ollimamenle ! Ma questa risposta medesima non puo ella sotto

altre forme applicarsi a tutte le societa ? La nalura che voile, seb-

bene meno imperiosamenle, anclie le allre, fu ella si avara nel for-

mare affetti proporzionati ai doveri die imponeva ? Cerlamente da

che si e inveito contro lo spirilo di famiglia , contro le grettezze di

campanile ; dopoche 1' egoismo e la mania di arricchire hanno assi-

derata la munificenza ciltadina ed abituato a non pensare che a se ,

lasciando gli affari municipal! a quel governo die smaniava di as-

sorbirseli
;

lo spirito municipale essendo morto
, i tirannelli del
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Comune non hanno altro freno (e Dio sa qual freno) tranne il governo

centrale. Ma e ella cotesta una buona ragione per fomentarc il ma-

lanno e rendere sempre piu necessaria la prepotenza ccnlralc, oslin-

guendo vieppiu lo spirito cilladino? A noi pare cbe il rimedio sa-

rebbe precisamente Vopposto : eliminare prima Ic rabbie sellarie e i

principii irreligiosi 1; rideslare i sentiment! di beneficenza citladina,

per cui in altri tempi quasi ogni comune numerava alcuni suoi piu

agiali die spandevano fra i concittadini gencrosamentc la loro agia-

tezza, divenendo per voce comune quasi padri della patila. Riducc-

vasi cosi il comune ad una specie di ampia famiglia, della quale cia-

scuno avea cari gl'interessi : e questo spirito molto poteva per tem-

perare gli eccessi del potere municipale come 1'affetto paterno tem-

pera il potere domestico. Al che se aggiungete Ic influenzc religiose

maneggiate dal vero padre della popolazione cristiana
,

il parroco ,

voi vedrete die la benignita delCreatore non-ridusse I'uomo sociale

alia dura alternativa o di un'anarchia desolatrice o di un centralismo

dispolico. La vera causa di tali estremi e 1'apostasia di chi rinunzio

interamente e al governo del diritto e alle influenzc della religione ,

per raccomandare i destini sociali unicamente agli spicciolali , varii

c mobili, interessi privati, armati d'una grandine di pallotlole da git-

tarsi nell'urna elettorale.

Ma quesla e solo la prima parte della risposta : i nostri letlori gia

sanno che la nostra teoria fondata sui diritti non mai Aiolabili e della

societa maggiore e delle minori e contrarissima a quel sistema esclu-

sivo, che o dice ai governi, fate quanto volete
,
o ai suddili

,
niuno

puo comandarvi se voi non volele. II nostro sislema intermedio ob-

bliga i governanti a rispettare i dirilti nel suddito, i sudditi a rispel-

lare 1'autorila nel
goyernante. Yuole la grande unita delle molte as-

sociazioni congiunte, ma non vuole che quesle associazioni perdano,

1 Ma queslo nel momento che corre e impossibile, dira seco stesso il let-

lore: ci vogliono anni e fatica e zelo ecc. Pur troppo e verol Gli sciagurati

nostri liberalori sono precisamente i piu gravi ostacoli alia vera liberta citta-

dina. Ed ecco perche lo stesso Governo Pontificio che la coltivo sempre con

tanto amore (come osserva il Guizot) nei secoli deirassolutismo
,
e coslrelto

andaro a rilento, come stenta l'Austria a propagare fra i suoi popoli la vera

Jiberta.
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per congiungersi ,
it loro parziale organismo. Ouando dunque i due

estremi contrarii oppongono o il bisogno di unita o il bisogno di

liberta, ne all'uno, ne all' allro diamo una negativa assolula. Ma ri-

cordando a ciascuno die proporzionato al diritto corre sempre il do-

yere ,
esorliamo a preoccuparsi piu effieaeemente nell' adempiere il

secondo die nel riscaofere dagli altri 1'esecnzione del primo. Tal e

il dettame della ragione, tale lo spirito del cristianesimo. E sebbene

a chi non conosee la sociela se non sotto le influenze del principio

moderno qiiesti sentiment! possono sembrare stoieismo poelico ;
non

mancano fra i viventi die hanno vedxifo sparsi ancora ncBa sociela

cotesti principii in modo d esserne, almeno nel pubWico andamen-

to, il prineipale sentimenlo regolatoi^-.

Veggiamo benissimo cbe quando poi si stringe 1' applicazione al

concrete, le difficolta esigono in ciascnn caso stiidii profondi e ret-

titudine
;
e la possibilila (tegli abusr minaceia perpetuamente la per-

fezione dell'ordme e la santita dei dfriUi. Ma quesli due incouxe-

nienli non sono die una pailicolare altuazione di quella eondizione, a

cui Ta soggeito 1' uomo sociale in tutte te sue relazioni. Tribunal i ,

milizia, diplomazia e perfino gerarchia refcigiosa ; per ogni dove le

complicazioni accumulano difficolla, la fralezza umana molliplica

abusi
;
ne per questo pensarono i savii doversi- abolire i Iribunali o

le leggi o gli eserdti o gli ambascialori o la societa religiosa. La sola

infercnza fu die il governo degli uomini e la diffidlissima fra le arti r

propria solo del piu sapienti (ben inteso die non e lecito a ciascuno

darsi hvurea di sapiente per se medesimo^ a discapito di cui vuole

opprimere) e die agli abusi vuolsi oppon-e la perpelua reazione delle

gerarclriche aiitorila, senza sperare giamniai d'avervi aperto quel-

1'Eden ove le passioni- operino in piena confo^roita colla ragione ed

ogni ragione pienamente conformist all' ordine. Quest' ordine studitsl

in lulta la sua pienezza , sostengasi con lulta 1' energia dell' aulorita r

adoprando lutte le potenze motrici somministrate dal Grealore del-

1' uomo sociale
;
e si vedra che le due brutalita del dispotismo e del-

1'anardiia mai non enlrarono nel disegno di chi archiletlo 1' univer-

so: e che a tal disegno si oppone ugualinenle e chi grida Ai\a,

1'anarchia! per non- soffrire- dispotismo; e dw viva il despoli--

smo! per non soffrire 1'anarchia.
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III.

Sul Papato; Studii di PIETRO BALAN di Este. Padova coi tipi del

Seminario 1861. Un volume in 8. grande di pagg. 216.

GY inverecondi sofismi
,
onde si armeggia in questa si empia

guerra che ferve a' nostri tempi contro il Principato civile de' Papi ,

si riducono lutti o a meschini cavilli di ragione inferma
,
o a sfac-

date calunnie di fatti inventati. E per avvenlura sembrerebbe im

tar troppo onore ai nemici del Papalo, che uomini rinomatissimi per

lama di dottrina e per isplendore di virtu scendessero in campo a

misurarsi con loro
,
se non fosse che la causa e troppo vitale

,
che

strabocchevole e il numero degli sciocchi, e che per la Sedia di Pie-

tro non pure 1' abbaltimento de
1

suoi oppugnatori, ma forse piu esser

<iifesa da personaggi di si gran conto
,
e da reputare una insigne

vittoria. Ma ora ha disposto la divina Provvidenza
,
che n giovine

ignoto sin qui alia repubblica letteraria
, dalle ombre del suo Se-

minario
,

in cui si viene educando alle lettere ed alia pieta , si fac-

cia innanzi nella semplicita del suo candore giovanile e
,
sol fidato

nell' aiuto di Dio e nella forza della verita
, venga ad iscotitrare

esso solo 1' inlero esercito de' nemici della Sovranita lemporale dei

Ponlefici, per ribattere gli argomenti di ogni genere che gli accam-

pano contro. Questo e lo scopo del libro del sig. Balan, studentc

di Teologia del Seminario di Padova : e 1' averlo esso convenevol-

mente raggiunto, com' e una pruova del valoie di lui-che, in quelbi

ifla e con soli gli studii di quella eta, e riuscito a trionfare di tutt' in-

sieme i suoi avversarii ,
cosi e un argomento dell' otlima causa che

difende
,

la quale ha tanta luce di verita che , a farla valere contra

tutti i barbassori della rivoluzione, basta ed e d'avanzo an chieri-

chetto seminarista. E noi ben volentieri ne togliamo a fare 1'esame,

si per aggiugnere a lui novelli sproni perche avanzi con maggior

lona in quegli studii, de' quali fa sperare cotanto bene con questo

j)rimo suo saggio, e si per argomento di degna emulazione agli ahin-

ni del Santuario, che vogliano fare altretlanto ed anche piu, in gloria

delk Chiosa, di cui saranno ministri.

Le prime pruove del nostro valoroso Seminarista sono di sventare

i sofismi
,

co' quali i nemici della S. Sede si sforzano di mostrare



<)2 IlIMSTA

che il dominio lemporale non fa buono accordo colla Polesla spiri-

tuale. Del quale assunlo poiche si fece soslenitore quell' infclice li-

bello, che fu inlitolato // Papa ed UCongresso, il Balan gli ripefc

in breve le principal! risposte ,
che gli furon gia dale da parecchi

Vescovi e da altri scrittoii caltolici. Dopo di che , sbrigatosi con fa-

cilita e sveltezza di qualche argomento biblico che da piu centinaia

di anni i nemici del dominio lemporale stanno opponendo ,
ed a cui

piu migliaia di volte si erisposto (senza che quelli abbiano pur mo-

strato di sentir le risposte ,
non che sforzarsi di confutaiie

) ,
il Balan

oppone loro di rimbalzo tutta insieme la tradizione cattolica di prcsso

a dodici secoli. La quale carica e di lal forza, che quo' valentuomini

col consueto lor vezzo si guarderanno assai bene di far sembianza di

avvedersene, alraeno fin tanto che dureranno a ritenere la mascheni

di cattolici. DaH'altra parte, essendo certo il Balan che prolestanti e

liberali di ogni pelo saranno sempre in maggior riverenza presso co-

storo che tutti in fascio Ponlefici romani
,
Padri della Chiesa e Con-

cilii ecumenici
, riporta le confessipni di parecchi uomini gia co-

nosciuti
(
com' egli dice

) per isfidali nemici della S. Sede , i quali

o per un fine o per un altro testimoniarono altamente la convenienza

che il Romano Ponlcfice avesse dominazione temporale 1.

I quali argomenli addimoslrano qualche cosa di piu che una scm-

plice proporzione Ira la Potesla spiriluale ed il dominio terrcno del

Supremo Paslore della Chiesa. Chi li ponderi bene nel libro, che

sliamo esaminando, ci scorge una ragionc di necessila. Tuttavia

1' aulore enlra di proposito in questo tema nel capitolo secondo , in

capo del quale si prolesta che non inlende una tale necessila in

senso affatto assoluto, quasi fosse impossibile a Dio sostenere il suo

Vicario per altri modi
, sicche allingesse ,

ancor senza dominazione

temporale, T altissimo fine del suo apostolico minislero. Nondimeno,

avuto riguardo alle politiche condizioui nelle quali versa 1'Europa, e

supponendo che la Provvidenza non voglia avere ricorso ad una se-

rie HOII inlerrotta di miracoli
, egli afferma che e Iroppo necessario^

al Capo de' Fedeli avere uua terrena signoria abbas lanza estesa ,

per potere con liberta, con sicurezza e pace, esercilare i suoi doveri
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di Pontefice. E per dimostrarlo non ha bisogno di allro che di po-

che considerazioni sopra la ipotesi, che il Papa fosse suddito di

un qualsivoglia governo. Certissime conseguenze di queslo fallo sa-

rebbero il dispetto e la indocilita degli altri govern! ,
che per certo

non si acconcerebbero ad ubbidire ad un sacerdote
,

il quale ,
sotto-

stando ad altro signore, potrebbe agevolmente recarsi a parlare per

essere stato indeltato da questo. E cio slesso, come sarebbe cagione

d' invidia, cosi diventerebbe un seme perenne di dissidii e di guerre,

bramando ciascun Potenle piultosto per se una gloria tanto singolare^

ed un argomento cosi efficace a potere ,
senza parerlo , influire da-

pertutto. I popoli poi quale guarentigia avrebbero mai della sincerila

della parola del Sanlo Padre ? E mancando cotesla persuasione quale

riverenza gli avrebbero, o quale obbedienza se ne potrebbe sperare'?

E tolta via la riverenza e la obbedienza al Capo de' Fedeli, non

\errebbe a dissolversi a poco a poco tut to il corpo della Chiesa? E
eresce tuttavia la evidenza di cotesta necessita per quel dovere su-

premo che ha il Pontefice di traltare con altri Principi spesso eie-

rodossi, di ammonire paternamente i Monarchi caltolici, e qualclie

volta ancor severamente, se cotanto gl' imponga il riguardo del bene

comune. Or con quale speranza di riuscimenlo tenterebbe queslc

praliche, se ei non fosse Sovrano?

Alia forza delle quali ragioni aggiugne ulllmamenle il Balan il

peso delle testimonianzc, non pure degli amid della S. Sede che pro-

clamano altamente la necessita del dominio temporale , ma de' piu

fieri' nemici della medesima, i quali hari falto sentire a tutto il mondo,

che il mezzo piu proprio di stcrminare la Religione caltolica e quello

di privare il Papa dello Stato.

Ed in questa conchiusione condurrebbero eziandio i consigli di al-

cimi, nell'apparenza piu moderati, che vorrebbero circoscritta eniro

limit! angusli la dominazione del romano Pontefice. II Balan fa toe-

care con mani gl' inconvenienli di questa politica condizione del Pa-

palo, la quale per poco soggetterebbelo a maggiore servilita e a piu

cocenli soprusi ,
che se fosse affatto scevro di signoria. Oltre a cio

,

se e buona ragione di spogliare il Papa di una gran parte di terri-

torio
, perche ne ha gola un qualcuno ,

non potrebbc costui quiudi a

poco avere appetito del rimanente ,
ed essere percjo anche quesla
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.santa ragione di trionfarselo allegramente ? Sopra di die al presente

non cade piii dubbio, veggendo tutli di quanta rabbia sia traragliata

colesta Lupa della rivoluzione, per divorare quel po' di Stato che

al S. Padre e rimasto, piu per im prodigio della divina Provvidenza,

clie non per consiglio di umana moderazione 1.

Dimostrala la coirvenienza e la necessita del dominio lemporale

de' Papi, passa 1'autore ad indicare le prime origini, lo sYolgimento

ulteriore, e 1' ultima consistenza che esso ebbe trayerso le vicende

sociali di piu secoli. Nella quale ricerca, benche i timili del suo la-

vtro non gli abbiano consentilo di recare quella pienezza di storici

documenti
,
clie son capaci di dare atta quistione il massimo grado

di evidenza
,
ei nondimeno mette in buon lume i punti principali ,

e

gli assoda quanto basla, sicche ognuno sia conyinto ayere Dio prov-

videntissimo per cosiffalta maniera. regolati gli arycnimenti
,
che i

Papi, quasi senza saperlo e certo senza arerto inteso, si ritroyassero

costituili capi di uno Stato, che quindi a mano a mao, e per diyer-

se eagioni, si venne sempre pin ingrandendo e raffermando 2.

Se non che le armi piu usale de' nemici de' Papi , piu die i sem-

plici sofismi, sono le calunnie ond' essi trayisando le opere di quelli,

e apponendo lt>ro falsi dditti, li mettono in aspetto di altrettanti ne-

mici del genere umano, ed aulori di ogni gran male dell' Italia, se

non andie di Europa. Sopm il quale proposito disse bene un grande

ingegno, ehe da tre secoli in qua la Storia non e altro die una con-

giura permanente contro la veilta, in quanlo i nemici della Religione,

falsandola per ogni guisa , di fedele testimonia che era di ogni sua

gloria e splendore ,
1' hanno tr<\sformata in un quasi processo di ac-

cuse calunniose contro la medesima. Ed ora che il tristo ufficio e

eominciato ad increscere agli stessi Protestanli : ora diepw tra que-

sti si leyano non pochi onesti a rinfiunare la memoria di Pontefici

santi, si manomessa da'loro antenati; la sozza eredita e stata cupi-

damente raccolta da' nostri liberali che
,
razzolaiido Uittodi nelle im-

mondizie della Riforma, ne ritraggono di die intesset e le loro favole,

die i poveri italiani comprano poi ,
come torie, con iscapiio inesti-

mabile di loro fede e non leggiero della borsa.

!'<!;! .

fi-;i.)'!.:(jj
t !/

.';[(1J.'
f:ff )'( ''!''"'*

\

1 fagg. 26-39. 2 Pagg. 4(^-46.
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Fra le infamie cli questo genere che , per suprema disavventura

del nostro infeliee popolo, non son si rare, il Balan addila la Storia

d' Italia del siciliano La Farina : e da essa, e da ogni altra foggia di

simiglianle lordura, pazientemente raccoglic le calunnie di vario ge-

nere laneiate contro i Papi ed il Papato, e con molla pcrizia, faeilita

ed evidenza le dissolve iulle. E la prima die nota e, die i Papi son

quelli che hanno in ogni tempo riempiuta laEuropa di stragi. Curioso

e poi che cotanlo \itupero scagli contro alia mcmoria de' Pontefiei pro

prio quel La Farina, il quale confcssa che la insiirrezione siciliana,

e per conseguente la guerra chile che 1'avrebbe accompagnaia , era

stalo il sogno de' suoi pensieri e lo scopo delle sue opere 1. Ma cosi

e fatta cotesta generazione di rivoluzionarii : diresti che splende lora

ancor tanlo di lume naturale da discernere il delilto
;

solo pero per

porne cagione addosso agl' innocenti : quanlo a se, non pure si arro-

gano il ius di commetlere ogni furfanleria : ma qualimque furfanteria

addiventa gloria da strombeltare per tullo il mondo, se commessa

da loro. Or dunqiie il Balan rifacendosi da' primi tempi fa scorgere r

con quella evidenza che danno i falli notorii
,
che nelle sventure df

Italia e di Europa i Papi vi hanno avuta si certo la parte loro, ma

spesso per allonlanarle o almeno alleggerirle , spesso per difen-

dere le loro ragioni ingiustamente oppugnale, e spesso ancora come

vittime della prepotenza e delle insidie altrui. Del rimanente, se i

bravi dottori amano da senno di conoscere i veri autori di lanti mali,

riveggano meglio le storie di famiglia ,
e si accorgeranno che i loro

antecessori non sono per nulla estranei a que' falli 2.

Ne meno efficace e la difesa
,
onde il Balan rivendica la memoria

de' Pontefiei da tanle altre infamie, che quel fiore di ogni virtu, che

sono gli erelici antichi e moderni, hanno apposlo loro per istraziarne la

fama. Sarebbe quesla opera di volumi : nondimeno e lanta la luce della

verita e si indubitati sono i monument! delle aposloliche virlii , che,

salvo pochissime wcezioni, gli hanno adornali, che il breve ma giu-

dizioso argomentiire del Balan e piu che bastevole all'uopo 3.

Per eontrario non e quasi bene di qualche conlo e di qualche

universalita nella Europa ,
e segnatamente nella Italia, che non sia

1 Presso 1'Autore pag. 47 in nota. 2 Pagg. i7-6o. 3 Pagg. G3-7(L
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scaturito da qnella fonle inesauribile di beneficenze, che e il Papalo.

Tiittavia 1' aulore indulgendo alia infermila de' suoi avversarii
, che

aion saprebbero apprezzare altri vanlaggi che o materiali non fossero

almeno di ordine schiettamente naturale
, sopra questi si traltie-

'iie, dimostrando con pochi Iralli
,
ma franchi e sicuri , come la pre-

sente civilta
, per quello che ha di buono, e frutto del Pontificate

vromano 1.

Ma 1' Italia , finche il Papa avra dominio temporale, non polra far

valere la sua nazionalila. Per rispondere a quesla opposizione ,
il

Balan fa iiotare gli equivoci che si nascondono sotto questo voca-

bolo
,
le ingiusle prelendenze alle quali fa vclo una parola di cui

niuno sa determinare il vcro senso, le iniquiia che si vogliono giu-

stificare sotto 1' usbergo di una idea, della quale ne si puo assegnare

la tenula, ne indicare con precisione il valore. Del rimanenle se la

Italia e rimasla nazione ,
se ha conservata in parte almeno la indi-

-pendeuza dagli stranieii, se puo sperare tuttavia diconservarla, egli

\3 in virtu e per merce del Papato. Lo hanno confessato a pieno coro

1 liberati del 48: ed il Balan ne cila una lunga lisla. Ma quanto ad

-iinita e grandezza ,
secondo che n' e capace 1' Italia e potrebbesi

effettuare senza lesione di giustizia ,
la idea fu gia concepita e pro-

mossa dal suo Pontefice atlualmente regnante. Se quella idea ne al-

lora ne poscia non fu potuta mettere in atlo, si cerchi per eui colpa,

c sara nuovo argomento di gloria al Papato, e di cocente confusione

a coloro che 1' osteggiano 2.

Ma questi uomini, invece di vergognarsi di se, si son rivolii a ca-

hmniare il governo di Pio IX. Della quale invereconda opera si e

iatta complice anch'essa in parte la Diplomazia, e cio che ne cresce

1' infomia nel medesimo tempo che studiavasi di rinfamare il Gover-

jio musulmano. Se non che la Prov\idenza nell' atto slesso che su-

scitava un gran numero di privati scriltori a sventare le calunnie

-<dell' alta e della bassa piazza, dispose che venisse alia luce il dispac-

cio del sig. Rayneval, ministro francese in Roma, che come rivela la

onesla del suo animo
, cosi e la piu compiuta apologia ttffiziale del

Cro\erno pontificio 3.

1 Pagg. 76-92. - 2 Pagg. 93-111. 3 Pagg. 112-126.
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Ma noi non potremmo tener dietro a tutte le arti che usano i ne-

mici del Papato nell' empio interito di screditarlo : rimettiamo per

questo il lettore ai capitoli IX e X del libro del Balan, ed alle brevi

ma trionfanti risposte die da loro. Ci affrettiamo piullosto ad indicare

con lui il fine ,
al quale ultimamente e ordinata questa guerra cosi

rabbiosa. E di vero
,
chi son costoro die vogliono a tulti i patti un

Pontefice senza Stato, per unificare, com'essi dicono, la nazione, e

perche la Chiesa, sceverate le cure temporal!, venga in maggior lu-

stro di virtu spiritual! ? Sono que' dcssi che si argomentano per lutti

i modi di scardinare la fede da' petti ilaliani, e magagnarne i costu-

mL Non e egli dunque chiaro che quest' odio cosi accanilo contro il

dominio temporale de' Papi e, nella loro opinione, 1' ultima battaglia

che si combatte contro la religione de'padri nostri, della quale come

il Papato e rocca inespugnabile, cosi il potere di So^7

rano, che fa li-

Ibero di se il Papa, e fra gli umani presidii il piu sicuro? E quando

.ne potessimo dubitare, i piuschietti rivoluzionarii, i.quali nella folle

jsperanza di vicino trionfo non credouo aver mestieri della ipocrisia

de' diplomatici de'noslri tempi, lo attestano chiaramente 1.

E questa e la sostanza del libro del signor Balan. Gli argomenti li

abbiam toccati solamente, e non tutli, ma solo i principali ;
il che ba-

stava pel fine nostro di dare una idea sufficiente dell' opera. Se i nemi-

ci del Papato cercassero sinceramente la verita, il giovine autore gli

avrebbe guadagnato. Ma perche questo e fuori delle nostre speranze,

diciamo invece che il libro di lui sara un nuovo riguardo della inesper-

ta giovenlu contro i tanti errori degli empii libelli
,
e delle lululente

gazzette che ammorbano 1' Italia
;
e sotto questo rispetto lo raccoman-

diamo assai alle cure di coloro che lo possono diffondere. Se il nostro

.autore qualche rara volta non e del tutto esatto ne'suoi giudizii, se la

trallazione delle materie non e sempre piena, finalmcnte, se si puo de-

:siderare piu accuralezza di lingua e maturita di pensieri, niuno se ne

vorra mara\1gliare. Piuttosto, considerata la giovinezza di lui dall'un

de' lati, e dall' altro la forza del raziocinio e la copia della erudizione

.slorica
,
onde fa uso , e da dargli gran lode per quel che ha falto

,
e

da sperare dal suo ingegno pruove anco maggiori per 1' avvenire.

1 Pagg. 142-169.

Serie V, vol. \], fasc. 289. 7 29 Mano 1862
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. II Santo Padre a Santa Maria sopra Minerva
; decreto di

Canonizzazione di tre BB. Martiri Giapponesi ('ella Compagnia di Gesii

2. Discorso hi tenuto dal Santf) Padre 3. Articolo del Giornale di Roma

sopra le offerte pel Denaro di S. Pietro, spedite dall'AnnoHM di Torino,

e quelle d'Egitto preseutate da S. E. 1' Ainbasciatore di Francia 4. So-

lenne ricevimento dell'Arabasciadore francese 5, Smentita ufliciale di

supposte trattative fra il Card. Antonelli ed il Conte di Cavour 6. Pub-

blica mostra in Campidoglio degli oggetti di Lotteria pel Denaro di S-. Pie-

tro 7. Cenni biografici del P. Giaiibaltista Pianciani d. C. d. &.

1. Per la festivita dell' Annunziazione della Vergine Madre di Dio si

tenne, il marledi 25 Marzo, la consueta Cappella Papale nella Chiesa di

Santa Maria sopra Minerva. La Santita di Nostro Signore Papa Pio IX

TI si porto, verso le ore 10 antimeridiane, col treno semipubblico ;
e con

1' interveiito dei Cardinali
,
Arcivescovi e Yescovi, del Senato e della

Magistratura romana, della nobile sua Corte, e d'una splendida eletta di

personaggi, assistette all' incruento Sacrifizio. Dopo il qualepassato nel-

la Sagrestia, e salito in trono, il Santo Padre voile che si leggesse il De-

creto col quale ordinava che si potesse sicuramente procedere alia Cano-

nizzazione di tre Beati Martiri Giapponesi della Compagnia di Gesu, che

sono Paolo Michi, Giovanni Soan, e Giacomo o DidacoKisai.

2. Quindi fattosi ai gradini del Trono ilRrao P. Beckx, Preposito Ge-

nerale della Compagnia di Gesu
,
rese grazie a Sua Beatitudine dell' es-

sersi degnata di comandare che si promulgasse un Decreto, dal quale
crescevasi lanto 1'onore ed il decoro dell' Istituto di S. Ignazio. Ed il
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Santo Padre, dopo averlo ammesso al bacio del piede, a lui rispondendo,

parlo, come leggesi nel Giornale diRoma, a un di presso in quest! termini :

Non poteva certamente riuscire cosa piu grata al Nostro cuore quan-

to quella di cui siamo tutti testimonii, di veder cioe moltiplicarsi i servi

di Dio ed i Santi, onde nella loro moltiplicita non cessino d' intercedere

per noi, e c' impetrino desideratam propitiationis abundantiam. Abbon-

danza di misericordia nel tutelare i diritti della giustizia ;
abbondanza

di misericordia per ottenere la conversione de' traviati ed apostati ;
ab-

bondanza di misericordia per sostenere con fermezza e rassegnazione la

guerra ed i patimenti, e per assistere poi ai trionfi della pace. Si, econ-

solante per Noi il pensiero ,
che nella solenne funzione prossima a cele-

brarsi saremo circondati da anime elette
,
dal Collegio de' Cardinali

,
e

dai Vescovi confratelli. Bello spettacolo invero sara vedere il Pastore

Supremo attorniato dagli altri Pastori, i quali unanimemente soslennero

i diritti di questa S. Sede, ed alleviarono con parole di conforto il pro-

fondo Nostro dolore.

E qui cade in acconcio rammentare una lettera che, sono quarantot-

t'ore appena, ci giunse da una grande Citta d' Italia, diremo meglio dal-

la capitale della Lombardia, da parte di un Ecclesiastico che si sottoscri-

ve Canonico
,
nella quale si dice : Badate bene che nella prossima

riunione de' Vescovi in Roma non si abbia a dichiarare per dogma di

fede il dorninio temporale. Se fo'sse qui presente questo povero sa-

cerdote, che ci sarebbe piu accetto chiamare buon sacerdote, vorremmo

dirgli ,
come lo diciamo a voi che siete qui presenti : siate certo che la

S. Sede non sostiene come dogma di fede il dominio temporale ,
ma di-

chiara che il dominio temporale e necessario ed indispensabile , finche

duri questo ordine di Provvidenza, per sostenere la indipendenza del po-
tere spirituale. Vorremmo dirgli : specchiatevi in questi SS. Martiri che

non hanno temuto e che diedero il sangue e la vita in difesa della Chie-

sa. Vorremmo dirgli : giacche siete cosi zelante da esporre i vostri timo-

ri, facendoli giungere sotto gli occhi del Yicario di Gesu Cristo, uditene

lavoce, la quale impone a voi ed alia congrega cui appartenete, di

ascoltare il vostro immedialo Pastore
,

e di eseguire non solo i suoi co-

mandi, ma ancora i suoi consigli. Che se voi, coi vostri colleghi, non ob-

bedirete, voi ed essi andrete miseramente perduti. Vorremmo dirgli : rac-

comandatevi ai SS. Marliri, i quali tutto perdettero per non perdere Iddio.

Da un Regno a Noi vicino ci pervengono scritti firraati da alcuni

Ecclesiastici
,
coi quali ci si porge la ipocrita insinuazione di rinunziare

al domiflio temporale, che per essi, o a meglio dire per quelli che li con-

sigliano, riesce incomodissimo, ed e di ostacolo alia consummazione dei

loro disegni anticristiani ed antisociali. Ma nello stesso tempo ci giungo-
no leltere, firmate ancora queste da Ecclesiastici, piene di rispettoso amo-
re per questa S. Sede : dalle quali leltere risulta che il Governo o i suoi

rappresentanti od emissarii inviano module stampate ,
che Noi abbiamo
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\edute e lette
,
insinuando a qualche miserabile sacerdote e chierico di

iirmarle, nel doppio scopo : di far credere che il Clero sostiene 1' assurda

principio della incompatibility dello spirituale col temporale dominio, e

di scindere il Clero inferiore dai proprii Vescovi, la cui miral)ile concor-

dia in questi momenti ha risvegliata la mcraviglia del Mondo intiero. I

buoni Ecclesiastic! che ci scrivono
,

ci pregano a non prcslar fede allc

aberrazioni di pochi traviati, alcuni dei quali sorpresi ,
ed altri iudotti

dal tiraore ad apporre il loro nome. Sia pur certa la S. Scde, essi buoni

sacerdoti aggiungono, che le loro convinzioni sono tali da non ammelte-

re dubbio alcuno sulla necessita del temporale dominio
;
e quindi c' in-

vitano a perdonare ai ciechi che non saniio quello che fanno
;
e Noi sog-

giungiamo, che guidati pur essi da altri ciechi andranno a precipitare in

quell'abisso, d'onde e presso che impossible di mai piu risalire.

Procuriamo da Nostra parte che le rnene tendenti a scindere i Pa-

stori ed il gregge non abbiano a riuscire. I Santi Martiri ce 1' oltengano-

dal Signore, e per la loro intercessione ci si conceda di poter sostenere

con forza e coraggio i futuri combattimenti. La Vergine SSnia, il di cui

auspicio potentissimo ci ha condotti salvi fmora
,

si degni di coutinuarci

la sua proteziorie e ci ottenga una rassegnazione perfetla alia Divina vo-

lonta, sicche, com'Essa pronunzio quel Fiat aspetlato dalle umane gene-
razioni Ecce Ancilla Domini : fiat mihi secundum verbttm tiium cosi

animati da Lei possiamo dire ancor'noi al Signore: Ecce serci tui : fiat

nobis secundum voluntatem tuanl.

Dopo cio non resta che pregare il Signore che voglia far scendere

su tutti noi la sua benedizione. Scenda sulla Compagnia, che ha prodolto

tanti eroi per il Cielo e tanti difensori della Chiesa, e le dia forza a man-

tenere la regolare osservanza
,
la esemplarita della vita, a fronte di tanti

contrasts . Questa benedizione dia intelletlo alia povera Nostra mente e

dia forza a queslo povero braccio. Questa benedizione conforti e proteg-

ga tutti coloro che si adoperano a sostenere la bersagliata Navicella

della Chiesa
,
sicche non abbiano ad esser superale le loro voci dal ru-

more della tempesta che si e scatenata. Questa benedizione serva da ul-

timo per animare tutli i buoni e convertire i tristi.

Terminato il discorso Sua Santita ammise al bacio del piede la Reli-

giosa Famiglia dei Predicatori
,
ed alcune fra le distinte persone che

erano present! alia cerimonia.

II Santo Padre, che, nel tragitto dal Valicano alia Minerva, avea rice-

vuto le dimostrazioni della riverenza e dell'amore del popolo che ntime-

roso attendevalo lungo la via
,
le tnrvo raddoppiate dalla calca cvesciuta

per ovunque a dismisura nel muovere che fece per la Pontiiicia Resi-

denza sull'ora una pomeridiana. I balconi e le tineslre delle contrade

erano guerniti di arazzi e damaschi ;
1'entusiasmo del popolo, manifestato

per le grida che imploravano 1'Aposlolica Benedizione, per gli augurii di

salute e prosperita . c per gli evyiva alia duplice Sua Rappresentanza di
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Pontefice e di Sovrano, diede luogo ad uno di quei spettacoli sorpren-

denli
,
con che il popolo di Roma

, glorioso dei destini segnatigli dalla

ProYvidenza, ha tante volte smentite le calunnie di cui impudentemente
e fatto segno da chi osa distrarnelo. Sua Santita, consolata in vedere lo

sfogo iraponente di tanto affetto edevozione, visibilmente commossa
,

verso le ore due rientro al Palazzo Valicano.

3. Intorno al Denaro di S. Pietro leggesi nel Giornale di Roma del

26 Marzo il seguente importante articolo.

La devozione che 1'Orhe Cattolico viene per tante guise mostrando

verso 1'Augusto Capo della Chiesa ,
non puo a meno di lenire 1' acerbita

del dolore onde e compreso il cuore di Sua Santita per le pessime con-

dizioni -faltele da snaturali figliuoli. Uno dei modi coi quali i fedeli stu-

diansi di darne prova, si e lo accorrere che essi fanno volenterosi a sol-

levare le strettezze dell' Erario Pontificio. La Beatitudine Sua, ricono-

sccndo nell'atto generoso la Provvidenza che, dominando gli eventi
,

spunta di tal guisa le armi astulamente contro la Religione e la Civilta

aguzzate, sublima 1' animo nel rendere grazie al Signore ,
e lo apre fidu-

cioso alia speranza che la Misericordia Divina si degnera quanto prima
ricambiare tanto pietosa opera con una pace alia Chiesa ed alia Societa

gloriosa. Nella qual dolce lusinga tanto meglio confidasi il Santo Padre

perche vede 1' Italia gareggiare nel santo proposito con le altre nazioni

che nella fede e carita di Gesu Cristo le sono sorelle. Rimira Egli con

gaudio che, mcntre quasi in ogui parte di essa un partito audace, palese-

mente empio, adopera arti inique a scalzare la grandezza degli avi
,
c a

depravare e corrompere quanto con lo studio della morale cattolica erasi

gelosamente guardato ;
siansi levali i huoni a professare intrepidi le dot-

trine del vero e del giusto, e, dcposto ogni timore, accorrauo ad una ri-

parazione che, alleggerendo in parte i gravi danni portati alia Santa Sede

dalla violenza e dalla frode, protesta contro di queste in faccia all' attonita

sociela cristiana, e rivendica il vilipeso onore della verace gloria italiana.

Queste cose ci parve hello significare nel far noto ai nostri lettori

1'arrivo dei doni mandati al Santo Padre col mezzo della benemerita Di-

rezione dell' Armenia di Torino. La quale ebbe annunziato 1'invio, e da-

tone conto nei suoi numeri di giovedi e venerdi ,
20 e 21 del corrente ,

come precedentementc o nelle colonne dello stesso Giornale o in appo-

siti Stipplementi, avea pubblicate le testimonianze di fede, di amore, di

riverenza aU'Augusto Ponlettce
,
che accompagnarono quelle ofterle ri-

messe a Torino da ogni parte d' Italia. II complesso di questa ultima tra-

smissione, che comprende il raccolto di due mesi, ha fatto depositare ai

piedi del Santo Padre la somma di oltre a scudi Yentimila
,
che nel Te-

soro Pontificio sono gia depositati ,
e due Casse di Oggetti preziosi che

andranno ad arricchire la mostra della Carita Cattolica verso il Nostro

Augusto Padre e Sovrano, e che gia e aperta sul Campidoglio, come fa-

cemmo noto nel Giornale del trascorso sabato.
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Mentre il Santo Padre e penetrate nel cuore da cotali significazioni.

he i suoi tigliuoli diriggono ad onorare e soccorrere al Vicario di Gesu

Cristo, le ricambia affettuosamente coll'invocare sopra di loro le piii co-

piose Benedizioni dal cielo. E ben si ripromette che queste valgano a

salute eziandio dei traviati
,

i quali ,
con tante opere perverse a compi-

mento condotte, con danno della loro Madre la Chiesa, se ne sono attirata

sopra la spirituale maledizione. Dal che i buoni traggano conforto
, gli

empii salutare ammoniraento
,
essendoche nella Sapienza sta scritto : la

benedizione del padre felicita le case dei figliuoli; ma la maledizione

-della madre ne scrolla i fondamenti (Eccl. Ill, 11).

Pochi giorni innanzi che il Santo Padre ricevesse la discorsa testi-

inonianza venuta da Torino
,

S. E. il signer marchese de La Valetle
,

Ambasciatore di S. M. 1'Imperatore dei Frances! presso la S. Sede, avea

avuto 1'onore di presentare alia Santita Sua un'altra offerta, che non riu-

sci meno accetta al suo cuore
,

e dalla quale non fu meno penetrata.

Yeniva dall' Egitto ,
e portava i doni in danaro e in oggetti raccolti nelle

principal! citta di quella regione, da esser trasmessi a Roma pel Denaro

di S. Pietro.

4. Fino dal giorno 7 Dicembre del passato anno 1861 il sig. marchese

Felice De La Valette ebbe I'onore di presentare, in privata udienza, alia

Sanlita di N. S. Papa Pio IX le Lettere sovrane, con le quali veniva

accreditato Ambasciadore di S. M. 1' Imperatore dei Frances! presso la

Santa Sede. La mattina del 10 Marzo queslo personaggio, accompagnato
da tutti i membri della Legazione imperiale, si condusse in forma pubbli-

<ca, con grande treno e con iscorta di un drappello di Dragoni Pontiiicii,

al Palazzo Apostolico Vaticano; dove fu ricevuto, con le consuete forma-

lita, a solenne udienza dal S. Padre; quindi passo a complimentare
T Emo Segrelario di Stalo

;
scese poi nella Basilica Vaticana a venerare

le tombe dei Principi de' SS. Apostoli ;
e da ultimo fu a visitare, nel pa-

lazzetto dell'Arcipretura di S. Pietro, 1'Emo Card. Mattei, Decano del

Sacro Collegio. Nella sera poi dello stesso giorno i nobili appartamenti
del Palazzo Colonna, ove risiede 1'Ambasciata francese, furono, secondo

il consueto, aperti a splendido ricevimento del Corpo diplomatico, dei

Porporati, Ministri di Stato, Principi e Principesse romane, e personag-

gi cospicui per alto casato ovveroper fama scientifica od artistica.

5. II giornale YOpinione di Torino strombetto, alii IS Marzo, unapor-
ientosa novella, che diceva dover parere strana ed inverosimile

, ma
.confermata da document! autentici ed irrefragabili, contenuti in nu

opuscolo pubblicato da D. Antonino Isaia, uno dei misteriosi agenti del

Conte di Cavour. Costui e un prete che ebbe, non ha molto, lo sfratto

da Roma, per motivi troppo giustiticati dal presente suo contegno. La

notizia corisiste in cio: che tra il Conte di Cavour ed il Card. Antonelli,

per opera d'un tal Bozino pieinontese, cui servi di mezzano un tal Agu-

glia napoletano, consigliato dal suddetto D. Isaia, eransi awiate e con-
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dotte bene innanzi le pratiche di accordo fra ]' Italia e il Papa; e cbe

andarono fallite solo perche s' interpose il Duca di Gramont che, per

grande sventura, n'ebbe qualche sentore. Peccato! I disegni erano si

splendidi e si proficui! Si trattava di nulla meno che di cedere Roma a

Vittorio Emmanuele, obbligandosi anche a consecrarlo Re d' Italia, rima-

nendo al Papa la sola alta sovranita nominate sopra il Patrimonio di saa

Pietro. E tutto questo si potea ottenere con nulla piu che un po' di de-

naro e una scritta d'obbligo! L' Opinione conchiude solennemente cosi:

Noi stimiamo queste rivelazioni d'una imporlanza politica assai note-

Yole. Davanti alia Diplomazia ed alle Potenze cattoliche la Corte di Ko-
nia ha sempre voluto sostituire la questione religiosa alia politica. Ora
la quisUone religiosa si trova eliminata dalle dichiarazioni stesse dell'An-

tonelli. Rimane la quistione politica, che riguarda solamente gl'interessi

mondani, e non puo turbare in modo alcuno le coscieuze timorate dei

cattolici sinceri.

11 vero si e che tutto codesto prolisso e fastidioso scambio di colloquii

e di disegni conciliativi, e pretta favola. Non sappiamo a cui recare il

raerito dell'invenzione; ma non e improbabi'.e che il piemontese Bozino,

per ispirito di patna carita, si facesse buonamcnte uccellare daH'Aguglia
e dal miserabile suo complice, pigliando, a prezzo di buona moneta, come
oro fino e di quaranta carati, una soleniie impostura. Ma quando pure

quel racconto non fosse pretta favola, ne conseguirebbe solo che il Card.

Antonelli
,
con buon garbo, avrebbe tenuto aperto 1' orecchio ad udire le

sciocche ed indiscrete confidenze di codesti magni politic! , sopra i loro

disegni contro il Papa; riservandosi di mandarli con Dio quando n'aves-

se spillato il buono e il meglio, sejiza consolaali pure d' un meschino gua-

dagno. Ad ogni modo, siccome e pur vero che stultorwm infinitus est nu-

merus, e certa gente ha per le sperticate bugie un gusto di predilezioue

speciale da ingoiarsele ghiottamente ;
cosi

,
a levar di mezzo ogni scan-

dalo, il Ciornale di Roma del 20 Marzo, sotlo il titolo: Parte ufficiale^

pubblico la uota seguente.

La Perseveranza di Milano ed altri periodici riportano alcuni docu-

ment!, posti in luce da un abbate Isaia, ai quali si allribuisce un interesse

di opportunita. Lasciamo a chiunque sia dotato di sauo criterio il giudi-

care qual valore essi si abbiano. Noi siamo autorizzati a dichiarare, che

quanto ne forma 1'oggetto, e quanto vuolsi far credere e pieuamente fal&o..

II Card. Segretario di Stato non ricevette comuuicazione alcuna ne dal-

1' abbate Isaia, col quale non ebbe giammai rapporti, ne dairavvocato

Aguglia, che vide talvolta e con cui esclusivamente parlo dr affari rela-

tivi all'Ordine Costantiniano affidatigli dal governo di NapolL Noi amia-

mo poi rilevare, che il conte di Cavour avrebbe fatto mostra di soverchia

semplicita commettendo di tratlare, su cose di alta importanza, a perso-
ne quali sono quelle che figurano in siffatti documenti. Del resto tutti gli

atti official! della S. Sede, e i sentiment! costantemente manifestati a
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tutti i personaggi, che per la loro rappresentanza dovetlero intrattenersi

a parlare col Porporato medesimo, fanno fede e addimostrano quale sia

il modo di vedere di esso lui nella queslione ,
di cui quivi pretendesi

essersi occupato.

6. Abbiamo annunziato altra volta * che istituivasi in Roma una ntio-

va Lotteria del Doni offerti al Santo Padre dalla pieta del fedeli, per sov-

venire alle strettezze in cui versa 1'Erario Pontificio. Dopo quel giorno

fu una gara fra i cattolici per concorrere a questo scopo, e il Eumero del-

le offerte crebbe cosi, che e da promettersene splendido risultato. Di che

si legge nel Giornale di Roma, del 22 Marzo ,
1'articolo seguente. Le

niagnifiche aule del palazzo dei Conservator! al Campidoglio rimangono

aperte al pubblico in tutti i giorni, eccettuati i venerdi
,

dalle ore 2 alle

5 pomer. perche in esse , a cura della Coramissione incaricata di prepa-

rare e condurre la Lotteria dei doni fatti per YObolo di S. Pietro, stanno

in mostra gli oggelti venuti da ogni parle del mondo
,
in soccorso delle

strettezze procurate dalla rivoluzione alia Santita di Nostro Signore ed

al Governo della Santa Sede. Intorno a seicento sono gia i capi destinati

ai preraii ,
che di giorno in giorno vengonsi aumentando

,
e che ora si

vedono in quelle sale bellamente disposti. Tutle le Arti belle vi figura-

no, dal disegno che offre segnati in carta schizzi e fantasie
,

fino all' ar-

chiteltura che dai modelli in legno fa concepire le idee dei giganteschi

edifizii. La Pittura presenta nobili composizioni storiche e paesaggi in

ogni maniera in cui sa steraperare i colori ;
e la Scoltura dallo scalpello

adoperato sul marmo alia lima condotta sulla fusione dei bronzi. Simil-

mente il Bulino che ha magistralmente ritratte cogli effetti delle tinte le

opere piu pregiate delle tele e degli afireschi. Ma quello, in che avvi do-

vizia veramente singolare, e nei gioielli e nei la\: ori da servire di orna-

mento muliebre. Anella, braccialetti, smaniglie, collane, pendenti, orec-

chini, spilli ,
e tutti in oro finissirao

, lempestati di ogni ragione di pie-

tre preziose e di gerame , e condotti con 1'arte la piii squisita e perfetta.

Inoltre una grande raccolta di utensili in argento, in oro, in avorio, in

corallo, o in quale altra vi abbia raateria di far gradito un oggetto con-

siderevole. Interessante e pure la copia delle incisioni in pietre dure e

in conchiglie. Tanto apparato di ricchezza
,
mandate dalla fede a solie-

vare le angustie del Yicario di Gesu Crislo, forma, fra le molte altre, una

splendida testiraonianza di quanto sia potente ancora nella eta nostra il

principio religioso; e la mostra che se ne e aperta su quel colle, cui ten-

dono le aspirazioni rivoluzionarie di chi sulla Roma dei Papi vorrebbe
,

facendo indietreggiare la umanita
, risorgesse la Roma dei Cesari

; por-

gono grave materia di considerazione a quanti fra le presenti condizioni

sociali innalzano il loro pensiero alia Provvidenza Divina. La gente poi
che concorre alia Esposizione, mentre fa contento il suo cuore in vedere

{ Serie V, Vol. I, pag. 488.
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le prove dell'amore venule al venerato suo Padre e Sovrano da vicine e

da lontane region!, contribuisce, soddisfacendo alia quota d'ingresso, un

obolo che si rifonde anch' esso a beneficio dello scopo, cui raira 1'annun-

ziata Lotteria .

7. 11 dolorc per la perdita del nostro Confratello e Collaboratore Antonio

Bre.sciani s'e a quest! di rincrudito per la raorte del P. Gianbattista

Pianciani, avvenuta ncl Collcgio Romano il 23 del corrente raese alle

ore 67, pom. E sebbene fosse egli vissuto, secondo il corso deU'eta, non

poco, correndogli 1' anno 78
;
nientemeno all'amore dei buoni, a! quali era

carissimo, e alia causa della Chiesa, che sostenne con dotte scritture,

fu acerba la sua perdita : che porto nel cuore di quanti il conobbero gra-

ve rammarico.

Erajiato in Spoleto, il 27 Ottobre 1784, dal Conte Alessandro e dalla

Marchesa Collicola, dama romana. Giovinetto fu a Siena nel nobile Col-

legio Tolomei, dove ebbe il primo avviamento agli studii : ma non molto

dopo, per i politici rivolgimenti e per le guerre d' Italia, fu richiamato

in Roma dove avea fermato la sua dimora la famiglia Pianciani. Qui

prosegui con tanto ardore e con si felice riuscimento il corso delle umane

lettere, che i suoi versi erano accolti con plauso nelle accademie in che

fu ascritto. Quelli che conobbero il giovane Pianciani, affermano, che

era cosi preso ali'amore dello studio, che interi di passavasopra i libri,

ed era duopo che a viva forza ne lo distraessero i genitori : il quale
amore all'imparare gli basto quanto fu lunga la sua vita. La sua pieta

singolare, che lo portava all'orazione ed all' unione con Dio, gli fe se-

guire generosamente la voce del Signore che chiamavalo a servirlo nella

Compagnia di Gesii, che di que' di era stata accolta nel regno di Napoli
dalla Maesta di Ferdinando I. Qui 1' ebbc assai caro il V. P. Giuseppe
Maria Pignatelli Provinciale di Napoli, che avea scorto in lui una inno-

cenza ed un candore di anima singolare ;
al quale amore corrispose egli

con una osservanza e venerazione verso 1' uomo di Dio, che e allora gli

fu di grande aiuto nella via della perfezione, e sino all' ultimo della sua

vita gli porto all'anima grande consolazione. Occupato Napoli dalle armi

francesi, il giovane Pianciani col Ven. P. Pignatelli e con altri Colleghi
venne in Roma

;
d' onde poco appresso fu inviato nel Collegio d' Orvie-

to al proseguimento degli studii, essendo ivi accolta la Compagnia dal

Vescovo Lambruschini
,
che le avea affidato 1' insegnamento e la dire-

zione del Seminario: ed ivi con gran godimento del suo animo offerse a

Dio la prima volta 1'incruento Sacrifizio. Richiamato in Roma fu con

singolar giubilo del suo cuore presente alia solenne pubblicazione della

Bolla del 7 Agosto 1814, con che la Santita di Pio YII richiamo all'an-

tica sua vita in tutto il mondo la Compagnia di Gesii,

Coltivo con singolare amore le scienze fisiche, e con lode di profonda
dottrina le insegno nei collegi di Yiterbo e di Novara ed in Roma. E
sebbene le scienze naturali avessero in questi anni, in che egli le inse-
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gao, fatto in Europa progress! meravigliosi : nienteracno e da recargli a

lode non comune se seguito il corso delle scoperte in tulti i rarai in che

<juefle si dividono, e se niuna teorica de' piu valenti fisici d' Italia e di

fuori git passo inosservata. E di quest' ampiezza di cognizioni fisiche

faiino fede i volumi della sua Chimica, la quale fu bene accolta nei Licei

<T Italia e regolo si fatti studii piii anni nel Collegio Romano e fuori. Non

si tenne pago alle scienze naturali, raa a queste accoppio !e speculazioni

metafisiche, che rac-colse in due ampii volumi, che intitolo Saggi filasofici .

Le sue cognizioni fisiche e naturali congiunte allo studio posto da lui

Bella Scrittura e ne' SS. Padri, furono rivolte alia Mosaica Cosraogonia,

aella quale spiega con recenti teorie cio che ai nemici della Religione e

del Yangelo, o per malignita o per ignoranza, era slato argoraento di

cattmnie e di error!. E questa, secondo 1'estimazione degli eruditi, e la

piu pregevole opera del Pianciani.

Senonche i suoi studii Varii e molteplici anche si distesero a trattazio-

m apologetiche , polemiche e lelterarie. Fu uno dei primi e piu operosi

collaborator! della Cimlta Cattolica, nelle cui pagine pubblico molte scrit-

ture di vario argoraento ,
e confute gli errori di nuovo messi in campo

sopra Arnaldo da Brescia, scrisse del Magnetisrao Animale e della forma

politica degli Stati Uniti. E benche poi, infiacchito dall' eta e distolto da

^Itre gravi occupazioni, non potesse piu concorrere
, negli ultimi anni

,

come dapprima a questa compjlazione ; pure sino all' ultimo vi ebbe par-

te, e si puo dire che chiuse la sua vita con la conclusione degli articoli

sopra la Cosmogonia naturale comparata col Genesi, a cui diede ('ultima

tnano pochi giorni prima dell' ultimo attacco del male, che lo tolse di vi-

ta. Ma sopra ogni altro studio si piacque di commentare la Divina Coni-

media e die fuori non poche opinion! , colle quali sono rischiarati molti

luoghi controversi del gran Poema s

Congiunse all' aculezza dell' ingegno , col quale andava addentro alle

piu difficili questioni, una memoria al tutto singolare e senza tema di dar

neir esageralo , prodigiosa : dacche teneva a mente
, dopo non piu che

una sola
1

lettura, lunghissimi tratti di Oratori, e di Poeti : la qual felicita

di memoria mantenne fresca fino all' ultimo. Di qui il suo conversare of-

feriva un campo larghissimo di erudizione a quelli con cui usava.

Leone XII 1'ebbe carissimo, e lo ascrisse, tuttocche assente, al Colle-

^ie Filosofico dell' Universita Romana
;

del quale mori presidente. Fu
annoverato tra i Quaranta d' Italia, e socio ordinario dell' Accademia de'

lincei, dell' Istituto di Bologna e di altre societa scientifiche.

Sue virtu principal! furono I'umilta, che lo tenne in buona pace ancor

coa quelli che dissentivano dalle sue opinioni ,
e che non cesso mai di

raccomandare ai suoi Colleghi e discepoli ;
1' amore alia poverta ,

che

gli facea sostenere CQJI pazienza e senza muover lamento qualsivoglia

privazione : 1' osservanza fedele e minutissima di tutte le regole del suo

Istituto : una semplicita ed innocenza veramente angelica di costumi ,
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congiunta con un fare assennato e priidente. Di queste virtu ando a ri-

cevere la meritata corona dopo I'inlermita di due uiesi, da lui tollerata

con sempre eguale|serenita. Oudeche il nome del P. Gian Battista Pian-

ciani rimarra in memoria di benedizione presso i suoi fratelli, come fre-

giato di meritate lodi presso gli eruditi e letterati.

REGNO DELLE DUE SiciLiE. 1. Couflitto saiigumoso in Napoli fra scolari epopo-
lani 2. La reazione contro gli usurpalori si ravviva nelle province
3. Baiidi ferocissimi del Maggiore Fumel; crudelta bestiale di un Napoli-
tano della Guardia mobile; ricompensa al Pinelli 4. Speranze poste dal

Mazziui negli student! di Napoli ;
sua lettera.

1. Predicava in S. Severino di Napoli un valoroso sacerdote di quella

citta
,

e tra gli altri argomenti tratto con molto calore del dovere che

correva ai geiiitori di guardarsi dal mandare i loro figliuoli a quelle

scuole di immoralita e di irreligione ,
che il protestanlesimo vi apri al~

1'ombra del 1." Arlicolo dello Statuto
, per cui la sola religione cattolica

dovrebb'essere religione dcllo Stato. Cio dispiacque a
1

modern! ristaura-

tori dell' ordine morale
;

e furono aizzati gli student! dell' Universita a

rivendicare i diritti del progresso contro lo zelo apostolico di quel pre-
dicatore. Nel giorno di Sabato 15 Marzo ,

in cui dovea aver luogo la

consueta predica, una niano di giovinastri si apposto in chiesa, e nel me-

glio del discorso presero a befTeggiare, in isconci modi
,

il predicatore.

Questi li esorto a rispettare il santo luogo in cui slava.no. Risposero con.

n'schi ed urli da maniaci, e con profanazione cosi sacrilegamente stoma-

chevole , che il popolo ivi adunato ne venne in altissima ira
;

e dato di

piglio agli scanrii ed a bastoni
,

li caccio subito di chiesa come cani ar-

rabbiati. Ma fuori stavano altri scolari, in numero di oltre a cento, pronti

alia riscossa. Si accese una fiera battaglia ,
accorrendo da ogni parte i

popolani alia difesa con mazze
;
e comincio a piovere una grandine

di sassi. Gli scolari ripararono nell' Universita, d'onde presero ad offen-

dere i popolani a colpi di revolver. Male ne incolse loro
; poiche quelli

infuriati recarono legna da ardere le porle chiuse dell' edifizio e fare

strage degli studenti. Accorse la Guardia nazionale ed a gran pena riu-

sci a separare i combattenti. Ma varie zuft'e a piu riprese rinacquero in

quello stesso giorno, e una ventina rimasero tra morli e ferili, de'quali
il maggior numero fu degli scolari. Questi ricorsero al Prefetto La Mar-
mora

,
che rifiuto di ricevere la loro deputazione, facendo loro dire che

andassero a studiare. Ma per altra parte furono arrestati molti popolani ,

e , per meglio appagare le ire dei settarii ,
anche il predicatore che era

stato la prima vittima di quella ribalderia. Cosi si fa la giustizia. II sig.

Raltazzi nelle Camere di Torino allego questo atto di vigore, per sedare

gli sdegni, risentili da parecchi di quegli umanissimi legislatori, all'udi-

re che in Napoli non fosse lecito a' scolari d'insultare i preti in pergame*
senza esporsi a pericolo di toccare qualche legnata dagli astanti.
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2. Oltre a qucsto tafferuglio, avvcnnero in Napoli piii altri tumulti ,

di cui il segnale fu dato con lo scoppio di bombe onde rimasero ferite piii

persone. Naturalmente queste ribalderie furono attribuite a borbonici ,
e

parecchi innocent! , designati come tali al furore della plebaglia ,
ne fu-

rono assai malconci.

Ma egli e ageyqle ad intendere che il Governo si
trpyi impacciato a

frenare i disordini in Napoli, quandotutte le sue forze militari, adoperate
senza posa , pur non bastano a domare la reazione delle province. I gior-
nali della rivoluzione van tutti d'accordo in deplorare i progressi, cbe di

giornp in giorno va facendo la resistenza armata contro i present! domi-
natori del Regno. La Democrazia se ne mostra spaveutata , e grida : La

guerra ciyile ricomincia nelle travagliate province meridional!. Le nostre

dolorose
prevision!

sulla reazione si vanno verificando. II Nomade an-

ch' egli si duole d' essere stato verace profeta, e dice: Come gia ac-

cennamrao ,
la reazione precocemente risolleva il capo nellc nostre pro-

vince, e segnatamente nel circondario di Vasto, presso Gravina in terra

di Bar!
',
nel tenimento di Matera ,

in Basilicata e nel Bosco di Lato in

quel di Laurenzano. Ne queste sono vane paure, poiche il Giornale uf-

ftciale dpvette ricominciarc a dar notizie dei trionfi riportati dalla Guar-
dia mobile

, dagli sgherri ungheresi e dai bersaglieri contro le bande di

insorti, che vennero arditamente allo scontro, massime nella Puglia ed in

Capitanata. Onde la Democrazia
cpnfessache: la reazione cresce adi-

smisura ogni giorno. La BasiMcata e corsa e pressata dalla banda di Croc-

co, forte di piu di dugento uomini
, molti dei quali a

cavallp.
In un re-

cente scontro questa banda sorprese dellc Guardie nazionali che perlu-
stravano i monli di Aquatella e

Monticchiq. Ne segui un forte combatti-

mento, e la Guardia nazionale, malgrado il suo yalore,
dovette ripiega-

re
, lasciando parecchi morti e dieci prigionieri , che furono mess! a

morte.
r

3. E manifesto che le ire di parte son venute a tale da doversene te-

mere atrocissimi fatti. I reazionarii
, ayendo oggimai sperimentalp che

niuna pieta posspno sperare da' lor nemici, corainciano ad imitarne i pro-
cedimenti

,
e fucilano i prigionieri che lor vengpnp alle mani

,
se appar-

tengono a'
corpi di Guardie mobili. Per contro i

piemontcsi eseguiscono
alia lettera gli ordini ricevuli da' lor capi ;

e si commettono crudelta

da far ribrezzo a' Drusi. Abbiamo riferito il bando del Tenente Colon-

nello Fantoni
,

di cui la filantropia inglese per bocca di lord Russell

studiayasi di rivocare in dubbio rautenticita. Ora non solo quel bando e

autentico e pubblicalo per ordine del Prefetto ,
cioe per ordine della Su-

prema aulorita di Governo; ma fu anche eseguito in modo al tutto degnq
di barbari. Quattro donne furon trovate alia campagna con alquanti pan!
addosso

;
furono credute avviate a

pprtarli
a' reazionarii

;
e senza tener

conto veruno di quella naturale giustizia che obbliga la moglie o la tiglia

a sovvenire d'aiuto il marito o il padre che ne sia in estrema necessita,

furono condannate a morte. Tre di esse caddero senza indugio solto le

palle de' moschetti de' liberator! d' Italia. La quarta, per efl'etto dello sgo-

mento, era vicina al parto ;
le si lascio tempo da sgravarsi ; poi subitp

appresso
fucilata. Tutti 1 diarii di cola riferirono i particolari del fatto,ne

T ebbe chi osasse dir parola di mentita.

Del resto, che bisogno c' e di conferma
, quando un nuoyo bando uffi-

ciale d'un Comandante di truppa regolare supera in barbaric perfin quelli
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dei Cialdini, dei Piiielli, del Galateri, del De Luca, del Fantoni? Eccolo

qui testualmente, quale si riferisce dal giornale 11 Paese di Napoli , che

non puo essere sospelto a lord Russell , siccome quello che e italianissi-

mo, nel numero 22, del 27 Febbraio 1862.

AYVISO. II sottoscritto incaricato della distruzione del brigantaggio
diffida

,
che sard immantinente fucilato chiunque da ricovero o mezzo

qualunqiie di sussistenza o difesa ai briganti ,
o vedendoli

,
e sapendone

luogo, ove sono rifuggiati ,
non dia tosto avviso alia forza o alle auto-

rita civili e militari. Per la custodia degli animali sara bene che si fac-

ciano piii centri COD competente forza armata , perche non sard valevole

scusa la forza magc/iore. Tutte le pagliaie debbono essere abbruciate;
le torri e le case di campagna, che non sono abitate, o custodite dalla

forza, debbono, fra lo spazio di tre giorni, venire scoperte, e le aperture
murate; scaduto lal termine, saranno bruciate, come saranno pure uccisi

gli animali trovati senza la necessaria forza.

Resta pure proibito di portar pane o viveri qualunqiie fuori I' abi-

tato del comune, e sara tenuto complice dei briganti il contravventore.

Provvisqriamenle e per questa circostanza i signori sindaci sono auto-

rizzati di concedere il porto di armi, sotto .la risponsabilita del proprieta-

rio, che ne fa la richiesta. L'esecuzione della caccia e provvisqriamentc
pure vietata. e percio non si puo sparare, se non per dare avviso ai pq-
sti armati della presenza o fuga dei briganti. La Guardia nazionale e ri-

sponsabile del territorio del proprio comune.
Alcuni proprietari diLongobucco hanno poslo un taglione sullacomi-

tiva Palma, di ducati 600,00. II sottoscritto non intende vedere in que-
sta circostanza che due partiti : briganti e controbriganti ; percio fra i

primi e chi yoglia tenersi indifferente
,
e contro questi si prenderanno

niisure energiche, perche, quandp il bisognq ge^ferale lo richiede, e delit-

to il ritiutarvisi. Giro, 12 Febbraio 1862. Firmatq: // Maggiore FUMEL .

Questa fiera in membra umane, che non sappiamo da qual selva sia

sbucata, non solo non fu ammusolata dal Governo, si che non avesse ad

effettuare gli strazii cosi minacciati
;
ma tre settimane dopo ripubblico a

elico, sotto il di 1. di Marzo, lo stesso Avviso, premeltendo alle atroci

denunzie, teste riferite, le seguenti promesse. II sottoscritto, incaricato

della distruzione del brigantaggio, promette una mancia di franchi 100

per ogni brigante, vivo o morto, che si presenlera. Tale mancia sara

pure data a quel brigante che uccidera un compagno suo, oltre di avere

salva la vita. E tenne parola in tutto. Sotto il di 12 Marzo fu scritto

da Cosenza allo Slendardo Cattolico di Genova che il Fumel in Bisi-

gnano fucilava nove individui, dqpq che si erano prescntati volontaria-

mente
;

in Acri altri due
;

in Corigliano una donna vecchia, perche non
facea presentare la propria figliache seguiya un brigante; in Longqbuc-
co altn quattro ;

in Crucolo sei
;
e cosi in diversi altri paesi, incendiando

diroccando le case di campagna, i pagliai, i ricoveri per uomini cd

animali, e carcerando ecc.

Or bene il Governo di Torino e cosi iontano dal riprovare tali nefan-

dezze o vietare che siano effettuate, come falsamente asseriva, con so-

lenne menzogna, Lord Russell alH 17 Marzo nel Parlamento inglese;
^he anzi pur teste la Gazzetta iifficiale del Regno pubblico un elenco di

ricqmpense propqste dal Cialdini, ed approvate dal Consiglio deH'Ordine

coailitare di Savoia, per la repressione del Brigantaggio. II primo pre-
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miato, in capo alia lista, e 1'esecrandp Pinelli. Ecco le parole del diario

ufficiale. Medaglia d'oro al valor militare. Pinelli Cavaliere Ferdinan-

do, Maggior Generate comandante la Brigata Bologna , pei soddisfaceuti

risultati ottenuti col stio coraggio ed instancabile operosita nella perse-
cuzione del brigantaggip.

I tilantropi francesi e inglesi che nel Congresso di Parigi del 1856, e

nei diarii d' ogni ragione , piangevano a calde lagriine gli atti sever!

che caliinniosamente attribuivansi al Re Ferdinando II
,
ora non trovauo

una parola di biasimo contro queste infamie scritte a caratteri di sangue.

Quelli stessi che, quando fu assassiiiato in Parma 1'Anviti, minacciavano

di romperla con 1' Italia, se pronta giustizia non si facesse coutro i nial-

fattori che n' erano colpeyoli,
non che pensassero a mantenere 1' iropegno

tolto
,
sono ora, e si gloriano d'essere patroni armati e formidahili d'una

rivoluzione, al cui-trionfo furono gia immolate, nel solo regno delle Due

Sicilie, piii migliaia di vittime , non meno innocent! certo che 1'Anviti , e

conegual barbaric trucidate. Ne 1'Europa se ne commoye! Ed assiste

impassibile a scene da cannibale, come quella che qui riferiamo, pul)-
blicata gia da molti giornali ,

e da niuno pur rivocata in dubbio. Ecco

quanto fu scritto all' Osservalore Romano (N. 63) da Napoli sotto il di.15

Marzo Udite questo atrocissimo fatlo che io \'i garantisco. Un capitano
della Guardia mobile in Basilicata perlustrava, or son pochi giorni, un

bosco, che e nel tenimento del commie di Bernalda. All'imboccatura del

bosco incontro una dozzina di pastori, che guardavauo le loro greggi.
Domando loro se sapessero di qualche banda di briganti ,

che fossero nel

bosco. I pastori risposerp,
che nol sape\ano, essendo stranieri a quei

lupghi. Fatlo sta, S Capitano della compagnia ,
intromessosi nel bosco

v'incontra \eraiuente taluni briganti, coi q.uali ebbe uno scontro. Ritor-

nato, dopo qualche giorno, al luogp dove avea incontrati i pastori, non

piii
li trova, ma in loro vece trovaun dieci o dodici couladini con le

iorp

famiglie. Immediatamente cattura queglinfelici, li lega mani e piedi, li

chiude in un
pagliaio.

Poi fa tirare dai suoi moscheltate contro al pa-

gliaio, e per giunta vi fa accendere il fuoco intorno; e cosi brucia vivi

dieci o dodici innocent!, in presenza delle famiglie Denunziate al-

1'Europa, anzi al mondo intero il nome di questo mostro, il quale (per

disgrazia nostra
)
non e piemontese , ma delle nostre province ,

e si

chiama Luigi Franco di Monte Scaglioso.
4. II Governo piemontese capisce moltp bene che oggimai le soldatesche

non gli basteranno a conquidere popoli cosi tiranneggiati e che d' ogni

parte gia si levano in alto di prorompere a terribili vendette. Per non

perdere le sue conquiste egli scatena cola la guerra civile, aizzando i

Mazzii\iani di quelle province a farsi
custpdi delie sorti italiane . Inoltre

i diarii di Piemonte e di
Napoli parlano di grossi drappelli di giovinastri

condolli nel Regno da Marsiglia e da Geneva, ed ascrilti alia Guardia

mobile, alia Legione ungherese ed alia milizia nazionale. Questi si tol-

gono volontieri le parti di carnefice , aspettando che il Garibaldi giunga
a prendere le parti di Comandante supremo dell'esercito Mazziniano. Ed
il Mazzini ha riposte le precipue sue speranze negli studenti di Napoli e

in quell' accozzaglia di malandrini che in ogni paese e in ogni tempo si

trpvo sempre pronta a prestare il suo braccio ai demagoghi rivoluziona-

rii. Chi dubitasse di cio, legga il seguente brano d' una lettera del Maz-
zini

, pubblicata dalla Democrazia di Napoli ,
e scritta alia gioveutii di
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cola, arrolata alia bandiera dell'anarchia
spttp

nome di Falange Sacra, e

composta di giovani student! d'ogni citta italiana. II Mazzini, sotto

il di 12 Febbraio 1862, cosi scrisse. Cio che importa e, ripeto ,
non la

mia fama e altro che indiyidua-lmenle mi riguardi ,
ma 1' Italia tradita in

mani incite, e data nel primo periodo della suarigenerazione auna scuo-

la d' immoralita e di menzogna, a" opportunismo ipocrita e codardo,
fatale e disonorevole. Bisogna sqttrarla

a quella scuola, e fido per questo
in voi, giovani amici. Io guardai, fin da quando io fui in Napoli, il Sud,
come la base d' pperazione pel moto emancipatore. II Sud ,

in Sicilia e

nelle
province di Terraferma, ha element! abbondanti per questo : ha una

capacita sua tulta di correre spedito al fine una volta posto in moto
; quel-

lo ha, in oltre
,
e deve sentirlo , debito di rendere all' Italia do che le al-

ive province italiane hanno fatto per esso. E necessario coordinar gli
element! piu capaci d'azione, e quali descrivete voi slessi, in una associa-

2ione, specie di Falange Sacra, che alleandosi per quanlo concerne i dp-
Teri general! d'apostolato con la conciliazione di tutte le societa unitarie

patrioltiche, che ha sede dall' Assemblea del 15 Dicembre in poi in Ge-

nova, rimanga nondimeno devota a un lavoro speciale preparatorio e in

corrispondenza diretta con me. Questa falange dpvrebbe, comedissi,

raccpgliere in se i giovani capaci d' azione, e nostri davverp per la fede

politica
: dovrebbe stendere le fila di citta in citta, di localita in localita,

lino alia estrema provincia. Dovrebbe ordinarsi, in certo modo, militar-

mente
;
tanto da essere pronta ad agire : 1. nel caso di seria minaccia bor-

bonica o separatista ;
2. nel caso d' intervento straniero, da qmlunque

partevenga; 3. nel casodi nuove alienazioni territoriali abeueticio
dellp

slranierp ;
4. nel caso di colpi di Stato e sospensioni illegal! delle liberta

cpstituzionali : 5. e finalmente nel caso in cui diventasse urgente e pos-
sibile 1' azione popolare pel Veneto e su Roma.

Voi siete gia numerosi abbastanza per assumere missione siffatta e la-

Torare ad
assimilaryi gli element! a'

quali
io accenno. Lasciate adunque

che io, dopo le nobili yostre dichiarazioni
,

faccia calcolo per questo su

voi. La circolare unita, v' indica in parte la mente mia. Ma inoltre,

sia che, come io credo, debba operarsi prima sul Veneto, sia che si

possa. a Roma; e chiaro che il Sud deve essere anche militarmente

base d'operazione e riserva per noi. Bisogna che, data una iniziativa

popolare verso un puntp dei due
, gli elementi particolari materiali di

guerra, che vi sono, siano a disposizione del moto. E a che questo
sia, unica via per ora e che Garibaldi, ripresentandosi a Napoli, ven-

ga dal popolo rimesso a capo delle forze vive del paese. II vostro nu-
cleo dovrebbe dunque, quanto all' oggi ,

lavorare il terreno in quel
senso. Se vorrete cprrispondere

con me, e darmi esatto ragguaglio pro-

gressivo delle condiziom del Sud, de'vostri congress!, delle vostre inten-

zioni, potrete indirizzare la vostra lettera.... cc. Addio, fratelli. Amate
chi vi ama. Vostro tutto GIUSEPPE MAZZINI.

II Governo di Torino sembra aver accetlato il mandate di eseguire

guesti ordini del vero Spvrano della presente Italia libera; di che si ha
indizio negli arrolamenti di voJontani e nella formazione d' un settimo

Corpo d'esercito meridionale da essere comandato in persona dal Ga-

ribaldi, come ci fanno sapere i giornali del Piemonte.
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STATI SARDI <
. 1 . Caduta del Mmisterp Ricasoli 2. Succede il Raltazzi

;
nuovo

Gabinetto 3. Aperlura e discussion! del Parlamento Mazziniano in Geneva
4. 1 Garibaldini rifiulano le pension! lore assegnate dal Ricasoli 5.

Spiegazioni date dal Rattazzi sopra i suoi disegni 6. Sue risposte all'in-

terpellanze pei fatti di Geneva 7. Interpellate per 1'andata de'Yescovi.

a Roma 8. Le educande d'un Couvitto di ISapoli accusale al Parlamen-
to pel canto d'un inno a Francesco II 9. Dichiarazione dell' Episcopate
dell' isola di Sardegna sopra la Circolare del Miglietti 10. Scandal! auna
societa scismatica di preti a Milano 11. Morte del March. Birago, Biret-

tore dell'Arnion/a di Torino.

1 . Ci eravamo apposti al yero quando nel precedenle quaderno (vol. 1T

pag. 744) dicevamo che gli ordini venuti da Parigi aveanp fattp
scivo-

lar di raano al Ricasoli
jo

sccttro del Piemonte. Difatto i
giqrnali

di cola

van tutti d'accordo in riferire che, avuto notizia delle
pericplose e pur

disdegnate carezze che costui venia prodigando a' Mazziniani per ami-

carseli, e dell' indirizzo awentato che cosi davasi alia cosa pubblica, fu

spedito da Parigi un ordine al Benedetti
,
ambasciadore di Francia, per-

che cessasse cosi sconsigliato procedimento. Non ci voile altro per otte-

nere 1' intento. II Benedetti parlo a cui spettaya. Lo stesso Vittorio Em-
manuele fece sentire al Ricasoli che oggimai lo riguardava come un im-

paccio al buon ordine delle faccende di Stato
;
di che non e a dire sc 1'or-

goglioso Barone fosse straziato fino al vivo. Per giunta un discorso del

suo Collega Filippo Cordova, nella Camera deiDeputati, pose in chiarq le

interne scissure che regnavano tra gli stessi Ministri
,
e cosi pup dirsi

che desse
1'estremp

calcio al lione gia prostrato e vinto. II Ricasoli
,
con

tutta la sua tenacita pel portafoglio, dovette rassegnarsi, e dare con tut-

ti i suoi colleghi le sue diraissioni, che furono sollecitamente e lietamen-

te accettate.

2. Come era gia combinato
p'a pezza col padrone di Parigi, il Rat-

tazzi fu chiamalo a surrogare il Ricasoli, ed incaricato di formare un
nuovo Gabinetto. Ebbe anch'egli le sue

tribplazioni per trovare uomini
del suo colore politico e capaci di sobbarcarsi alia gravissima spma d'im-

brogli e di miserie lasciale da' predecessori. In segno di gralitudine al

Cordova pel gambetto datp
al Ricasoli, il Rattazzi disegno di regalarlo

del portafogli delle cose interne; ma i deputati di parte Ricasolina, ed
auche non pochi de' Mazziniani, mandarono a denunciare al Rattazzi che
1'avrebbero combattuto a oltranza se si fosse cpmpiuto un alto cosi

immorale. II Cordova pertanto dovette rassegnarsi a smeltere quel caro

portafogli, ed accettare invece quello di Grazia e Giustizia e dei Culti,
che sta benissimo, come ognuno vede, in mano a lui che e Grand'Oriente
clella framassoneria italiana. Alia perfme il Raltazzi riusci a mettere in-

sieme i varii arnesi del suo Gabinetto, e la Gazzetta u/ficiale ne annun-
zio al mondp tutto la felicissima comppsizione, sotlo il di 4 di Marzo, in

questi termini. Per decreti firmati ieri da S. M. il Re il Ministerp e-

cpmposto nel seguente modo: Presidenza e affari esteri, e coll'incarico

di reggere intanto il portafoglio degl'Interni, il comm. aw. Urbano Rat-

tazzi, presidente della Camera dei Deputati; Grazia e Giustizia e

Culti, it comm. aw. Filippo Cordova, deputato al Parlamento Guerra,
il conte Agostino Petitti-Bagliani di Roreto, luogotenente generale, de-

I Quest a volta con nostro dispiacerc fummo prirati della consueta noslra corrispoiulenza.
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putato al Parlamento; Finanze, il comm. Quintino Sella, depulato al

Parlamento
; Marina, il conte Carlo Pcllione di Persano, vice ammi-

raglio, deputato
al Parlamento; Lavori Pubblici, 1'avv. Agostino

Depretis, deputato al Parlamento; Agricoltura, Industria e Commer-

cio, il marchese comm. Gioachinp Psapoleone Pepoli, deputato al Parla-

mento; Istruzionc Pubblica, il com.m. avv. Slanislao Pasquale Man-

cini, deputato al Parlamento. I Ministri present! a Torino preslarono ieri.

sera 51 giuramento nelle mani del Re.

3. Appena fu installato il Ratlazzi, si die a pensare come rimovere i

pericoli che poieano sovrastare da
parte

del Parlamento Mazziniano, che

doyea aprirsi a Genova di li a pochi giorni. Ma questi erano scemati d'as-

sai dacche erasi cangiato il Ministero. Niuno potea dubilare dei senti-

ment! del Rattazzi, ed i Mazziniani ayeano in lui molla fiducia. II Gari-

baldi ando a Torino
;
e pare clie

questi due capi dei due govern! del Re-

gno d' Italia riuscissero a mettersi di buon accordo, a questi patti. 1-' che

si farebbe hfusione deU'esercito meridionale, ossia Mazziniano, col re-

golare; 2." che al Garibaldi si lascierebbe libera la mano all'operare per
la cawsa comune. E dilalto tinora non avvenne tra loro veruno screzio.

II Parlamento Mazziniano fu con grande solennita aperto cd inaugurates
in Geno-va alii 9 Marzo ;

e allora si pole \eder con gli occhi e toccar con

la mano la verita di cio che ci scrisse il nostro Corrispondente , ciqe
che il nuoYO Regno d' Italia ha due Re , due Parlamenti

,
due Ministeri ,

due eserciti , cospiranti allo stcsso scopo dell' Italia una, benche senza.

dubbio con di~versissimi intendimenti. II resoconto ufficiale dell'Apertura,
del discorso del Trono detto da Garibaldi, della costituzione della Camera
co' suoi Presidenli e Vicepresidenti e Segrelarii ,

e delle proposte che

furono senz'altro discusse , e degno d'essere letto da capo a fondo
,
co-

me fu pubblicato dai diarii ufTiciali ed ufficiosi di codesto secondo Gp-
verno, cioe il Diritto di Torino ed il Movimento di Geneva, e riferitl

distesamente daWArmonia di Torino nei numeri 58 e 59.

Nulla manco, di quanto suple praticarsi dal Re Yitlorio Emmanuele in

Torino, per decorare la solennila del Garibaldi in Genova. Adunanza pub-
blica

; palchi special! pei dignitarii ;
una specie di trono per Giuseppe I

;

bane hi in bell' ordine pei Deputati ; ingrcsso trionfale, con corteggio dt

General!, entro la sala
; recita d'un discorso con una specie di program-

ma
,

interrotlo da frenetic! applausi ;
costituzione regolare del Parla-

mento
; promulgazione del regolamento ;

fissato 1' ordine del giorno ,-;

annunziate le proposte di alcuni
onorevpli ;

insomnia ogni cosa per mo-
do da mostrare che, se a Torino non si continuasse ad arare diritto se-

condo i disegni del Mazzini
,
un nuovo Governo gia organato saprebbe

sostituirsi senz' altro.

Non possiamo dare compiuta analisi delle sedute e dei discorsi che yi
si tennero. Accenniamo solo due punti capital!.

II primo fu la composi-
zione del Gabinetto di Garibaldi , che nomino Yicepresidenti : il fornaio

Dolfi di Firenze, il Mordini, il Crisp!, il Campanella ,
il Montanelli ,

il

Cuneo, il Carbonelli ed il RrolTerio
; tutti fiore e crema di Mazziniani.,

Furono eletti Segrelarii : un Cadolini, un Guastalla ,
un Savi ,

un Sac-

chi, un Corte, un Pianciani, ed un Asproni; lutti eroi della stessa tem-

^ Vol.
I, pajj. 745.

-Serie V, vol. II, fasc. 289. 8 29 Marzo 1862 !
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pera ehe i primi. Qnesti nel governare fan le parti di Ministri, e r.el Par-

lamento hanno ufficii di President! e Segretarii.
L'altro punto rilevantissimo consisle nel richiamo del Mazzini in patria,

non per titolo di grazia, ma come benemeritp dell' Italia da doverglisi tri-

huto di eterna gratitudine. Un aw. Olivieri di Parma fece la proposta ;

il Garibaldi la rincalzo col suo suffragio e le acclamazioni dell'adunanza

a tal punto minacciavano di far crollar le volte della sala. II Mprdini ri-

feri sopra le praliche gia fatle a tale intento presso il Governo di Torino,
c dichiaro che il Ricasoli avealo affidato che ei sarebbe stato

lietp
di

veder cancellato, sotto la sua amministrazione, il bandp d' un illustre ita-

liano e che di gran cuore avrebbe fatto all'uopo le pratiche opportune per
superare ogni difficplta

. Caduto il Ricasoli
,
la faccenda era rimasta li.

Ripigliate le pratiche presso il Rattazzi, questi esterno il suo desi-

derio che fosse restituito alia patria 1'Esule genovese . II Campanella

diyampo di sdegno al pensiero che tal ritorno dovesse attribuirsi ad uf-

ficii del Rattaxzi, ad atto di grazia, sovrana del Re; e giuro che non al

Re, non al Ministero si dovea percio ricorrere, ma solo al Parlamento di

Torino
;
e che dove non si satisfacesse al voto d' Italia

,
si scenderebbe in

piazza, ne si qnieterebbe mai, finche questo non si ottenesse. Aggiunse
poi con alto disdegno che non si vorrebbe tal ritorno per raodo di grazia,

poiche al Mazzini spettava di fare non di ricevere grazia da chicchesia.

Queste dichiarazioni levarono molto romore. II Garibaldi fu incaricate

di condurre a tennine 1'impresa in raodo degno del gran Mazzinr. Egli
accetto. Ma per far cosa grata al Raltazzi, che era minacciato d' rnterpel-
lanza sopra tal

cpsa,
differ! di alquanti giorni ;

cosicche il Rattazzi pote
dichiarare in Torino a chi lo attaccaya per questa parte: che nulla avea
di cio risposto al Garibaldi perche di nulla era stato

richiestp.
Ma pochi

giorni appresso rispose davvero; e non potendo con un si risoluto con-

tentare il Governo rivale, per timpre di offendere il Signore di Parigi,
tisci d' impaccio dicendo: parergli al tutto che sarebbe piii onorevole

pel Mazzini rientrare in patria per virtu d'una legge del Parlamento, che
non per concessione quanto pur si volesse spontanea del Re

;
laonde esser

meglio ritardare alquanto linche tal le^ge si potesse proporre e sancire.

E cosi fu pago il vpto de' Mazziniani.

i. Chi si maravigliasse della delicatezza con cui si tratta questa fa-

zione, mpslrerebbe di non capire a quanta potenza siasi levata gia nella

Liguria, in Lombardia ed in Sicilia, tantoche ptio, dove U voglia, creare

brutti pericoli al Governo di Torino. E cosi sentono costoro altamen-

te di se, che dispettosamente, dopo I'esempio del Garibaldi, rifmta-

rono con lettere messe a stampa ,
le decorazioni e gli stipendii a ti-

tolo di ricompensa loro decretate dal Ministero del Ricasoli.

o. II Rattazzi non mostra certo alcuna voglia di venire in lotta con esso

loro. Difatto nella prima seduta della Camera di Torino, a cui egli inter-

venne come Presidente dei Ministri, e fu alii 7 di Marzo, getto in

mezzo una specie di prpgramma che in tutto risppnde a quelli gia ban-

diti dal Cavour e dal Ricasoli
;
cioe 1' unita d' Italia da ottenersi coll'uni-

ficare I'amministrazione delle province gia conmiistate e col riscatto di

quelle che non sono ancora annesse. Inoltre : 1 accordo con la Francia

per la quistione di Roma, senza pero mai cedere in alcuna cosa contraria

al principio delJ'untYa. Altrettantp per Venezia. Imparzialita nella distri-

fouzione degli impieghi, economia nelle finanze, armameato dell'eser-
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cito e favori grandi al commercio. Quanto al reprimere la democrazia

prevalente, si guardo bene dal dime sillaba.

6. Ma fu ben costretto a parlarue alquanti giorni appresso quando gli

furoiio , sopra cio mosse interpellate, in modo indiretto, cioe chie-

dendogli spiegazioni intorno ai suoi intcndimenti circa il diritto.di as-

sociazione ed all'arniamento nazionale ; poiche il Parlamento di Geneva
avea emesso un voto di rifortua a suUYagio universale

,
e di arraamento

del popolo. II Rattazzi pertanto ,
messo alle strette dal Gallenga nella

tornata del 17 Marzo ,
dichiaro die non poteva non eseguire la legge

del i Agpsto 1861 ,
e die quanto all'organaineuto ed all'armamento delle

associazioni
; spettava al Governo solo il diritto d' iniziativa e che lo

manterrebbe; e che cosi sparirebbero certe velleitd; e cbe intanto studie-

rebbe la quistioue e preparerebbe una legge per soddislare a cotesli voti.

E cosi si trasse d' impaccio.
7. Un'altra interpellanza fu mossa dal Petruccelli , e fu sopra la liber-

ta dei Vescovi di rispoudere all' invito del Santo Padre, e condursi a Ro-
ma per assislere alia Canonizzazione de' Martiri Giapponesi. Natural-

mente quell' erapio vide in cio un pretesto per attra\7ersare alia causa

d' Italia una detinizione d'un Concilio, e scongiuro il Goveruo ad usare

i suoi diritti ed anche la forza per impedire si funesto attenlato. II Mini-

stero, nella tornata del 15 Marzo, per bocca del sig. Poggi, contento il

Petruccelli recitando 1'elenco deile leggi ,
ereditate dai Go\erni delle

province usurpate di Toscana, di Parma, del Regno ecc., salvo quelle
della Santa Sede; e di cui potea armarsi il Governo per vietare ai Ve-
scovi 1' andata a Roma. Ma confesso che, quanto ai Vescovi del Re-

guo, essendosi poc' anzi dichiarato, dalla podesta secolare , nullo e di

niun valore il Concordato del 1818 che sanciva la necessila della li-

cenza del Governo per cotali viaggi a Roma
, non si potea ora pre-

tendere che lo stesso Concordato si dichiarasse valido in questa sola

parte.
Che del reslo ii Ministero non fallirebbe al suo dovere, secondo

je leggi ;
e conchiuse il suo dire coa queste parole : si lascino andare

i Vescovi a Roma liberamente : che se la comuietteranno delitlo contro

10 Stato
,

allora ,
secondo le leggi e dai competent'! magistral , saranno

eglino punili. La giustizia sempre per tutti (Attiuff. della Cam. dei

Dep. N. 530, pag. 3048).
8. Un'altra curiosa inlerpellanza fu fatta il 18 Marzo al Ministero nella

Camera; e fu sopra certe fanciulle d'un precipuo educandato diNapoli, detto

dei Miracoli; le quali, resistendo all'ordine di andare in Chiesa a cantare

11 Tedeum per 1' auniversario di Vittorio Emmanuele, si ritrassero in una

sala, vi si chiusero, e intonarono e cantarono a tutla gola un inno a

Francesco II. Queste ribelli e reazionarie, in numero di 28, furono de-

nunziate al Governo con infocate parole dal napolitano Mandoi-Albanese.
II Ministro Mancini fece notare F esagerazione con cui ingrandivasi ii

caso; ed assicuro che avrebbe provveduto a cessare tali scandali. Scuso
le ragazze, dichiarando che, come figliuole di borbonici, somigliavano ai

loro padri ;
ed anuunzio il casligo loro inflitto, d' essere cioe subito ri-

mandatc alle loro case. E quindi colse occasione di bandire, che non si

transigerebbe mai coi violators delle leggi.
9. Tra le risposte fatte alia impertinente Circolare del Guardasigilli

Miglietti, in data del 26 passato Ottobre, non avevamo ancora
potuto

registrare quella dell' Episcopate dell'isola di Sardegna. Ma teste essa
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fu pubblicata da\\' Armonia del 12 Marzo; e, quaniunque breve assai,

calza raolto bene al proposito, riuscendo a questa conclusione : cioe

-che tutto unanime 1' Episcopate di quell' isola fapiena adesione ai sen-

iioaenti spiegati dal Corpo episcopale d' Italia nelle varie risposte alia

^ircolare suddetta.

10. Una deplprabile
scena di scandalo si diede in Milano da una asso-

ciazione di preti, che, riottosa contro la legittima autorila del Vicario Ca-

pi tola re onde fu solennemente colpita di riprovazione, persisteva nel man-
tenersi organata a corpo scismatico, per promovere intendimenti degni di

tutt' altro che di preti, poiche son volti al trionfo della rivoluzione, anche

^patro i diritli del Sornmo Ppntefice e della Santa Sede Romana. II che
Tisulta chiaramente dagli atti pubblicati nell' Armonia di Torino, nei nu-

ineri 55 e 66 di quest' anno. Se cpdesti infelici mediteranno le parole
dette del Santo Padre nella sagrestia della Chiesa di Santa Maria sopra

Minerva, da noi riferite in questo quaderno, dovranno capire a qual ter-

-niine possa riuscire la brutta
lorp ribellioue, contro ogni legge di disci-

plina ecclesiastica, al loro legittimo Superiore, senz' altro
fruttp

che di

ofiendere i fedeli e far godere i tristi. Ypglia Dio aprir a tutti gli occhi ,

come ['Armonia ci fa sapere che gia cominciarono parecchi de'piii cospi-
cui a ravvedersi.

11. II giornale ['Armonia di Torino, lantp henemerito della causa del-

la religione e della Santa Sede, pati grayissima perdita per la inorte del-

Fegregio suo direttore, che essa annunzio nei termini seguenti. La sera

^li mercoledi, 5 di marzo, alle ore cinque eyenti minuti, spirava 1'anima

in Torino, dopo lunga e dolorosa malattia cristianamente sofferta, il mar-
chese Carlo Emmanuele Birago di Vische, Direttore de\YArmonia. II dolo-

-re dell'animo nostrp non ci consente di accompagnare con molte parole

questa dolorosa notizia. II patriziato torinese na perduto un personaggio
he 1'onorava colle sue virtu, i poveri hanno perduto un generpso bene-

fattpre,
e noi abbiamo perduto un insigne protettore ed un intrinseco

-amico. Iddio premiera quanto il marchese Birago fece e pati per la sua

-Chiesa, e forse a sup tempo anche gli uomini sapranno grado di cio che
fece con esemplare indipendenza a vantaggio della sua patria.

II.

COSE STBAN1ERE.

FRANCIA.. 1. Presentazione dell' Indiriz-so del Senate aH'Imperalore 2. Di-

scussione sopra gli affari d' Italia nel Corpo Legislative 3. Lettera di

Is'apoleoiie HI a Vittorio Emmanuele II sopra 1'occupazione militare tli Ro-
ma 4. Dichiarazioni ufficiali del sig. Bitlault intorno a Roma 5. Voto
del Corpo Legislative intorno alia Quistione Romana 6. Risultato della

Conversione di rendite pubbliche 7. Schema di legge per ricompense
aU'esercito 8. Mene settarie contro il governo; arresti 9. Soccorsi
da distribute fra gli operai affamati.

1. Le discussioni oralorie nel Senato francese sopra 1' Indirizzo da

jpresentare all' Imperatore, finirono, com' era fuor di dubbio ancor prima
che cominciassero, con la piena approvazione dello schema elaborate

tdalla Commissione, senza che se ne mutasse una frase od un concetto.

La Revue des Deux Mpndes (Tom. XXXVIH, p.
492

)
raccomanda molto

che dalla sterilita di cotali discussioni non si prenda argomenlo a con-
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dannare oirni nuovo progresso verso la realta del regime rappresentati-
YO. INon e da permettere che gli avversarii della liberta possano impu-
gnare armi di tal fatta. E d' uopo che tutti sappiano,che il regime parla-
mentare non ha nulla che fare con gli sterili torneamenti di discorsi

,
a'

quali noi assisliarao da due anni. E cosi segue buona pezza su qnesto
tono

,
mostrando gran fastidio e lamentandosi che

, dopo tanto parlare ,

si metta capo invariabilmente allo stesso puntp, d' onde si eran prese le

mosse. La conclusipne poi ,
che ne deduce, si e che del regime rappre-

sentatiyo
in Francia si gode per certo tutta 1'apparenza ;

ma che i voti

espressi nell' Indirizzo non hanno
puntp

nulla di quell' impprlanza che

nei govern! parlamentari , costituiti cosi che dal voto di tali indirizzi di-

pende 1' esistenza del Gabinetto risponsabile.
Checche sia di cio, ben e da credere che 1' Imperatore Napoleone III

ne rechi tutt'altro giuclizio, attesa la risposta ch'egli diede, nel giorno
7 di Marzo, alia deputazione del Senato incaricata di presentargli codesto

Indirizzo. L
?

Imperatore, uditane la lettura, disse: Sono pienamente
soddisfatto (Je suis heureux) dell'unanimita, con cui il Senato ha votatp
I' Indirizzo che voi mi presentate. Questa e una novella prpva da cui

si pare che, nelle Camere come nel paese, la maggjoranza si tien sempre
pel parti to della saggezza, che esclude le opinioni estreme. Dopo la vi-

vacita delle discussioni ho notalo con piacere il linguaggio ponderato
dell' Indirizzo raccogliere quasi tutti i suffragi, confermandp cosi questo
detto di Bossuet: la moderazipne, appoggiata sul yero, e il piii fermo

sostegno delle cose umane. Ricevete pertanto i miei sinceri ringrazia-
menli. Imperocche nulla e piu favorevole aH'andamento tranquillo e re-

golare del governo, che 1' unione dei grandi Corpi dello Stato.

Codesto Indirizzo, lanto accetto all' Imperatore , fu approvato da 123

sufl'ragi contro 6; che furono quelli de' Cardinal! Bonnet, Gousset, Mat-
thieu e

Mprlot,
del March. De Gabriac e del Contc de Segur D'Aguesseau.

Avea cagionato qualche ammirazione il non vedere tra gli opposilori an-

che il nome deH'Euio De Bonald, Card. Arcivescovo di Lione. Ma la ma-

raviglia cesso subito per una lettera
a]
Monde ,

con cui Sua Eminenza
fece pubblico tin suo richiamo in questi termini : lo voleva aggiungere
il mio vpto a quello de'miei Eminenti colleghi. La mia coscimza mi im-

poneva il dovcre di votarc con essi contro I' Indirizzo. Avea gia il mio bol-

Jettino in mano
;
ma non mi fu presentata 1'urna per deporvelo. II rumo-

re, che si faceva nella sala, m' impedi di sentire la lettura dei biglietti

pro e contro, e di far udire i miei richiami.

1 diarii della rivoluzione si a'Trettarono di venir divisando in qtial

modo, per loro consiglio, Napoleone III s'accingerebbe a trarrc prohtto
di codesta unanimita del suo Senato nell'approvare la polilica tenuta dal

Governo francese a favore dell' Italia, rispetto alia Santa Sede. A leggere
le loro corrispondenze, doveasi tener per certo che una Nota fulminante

del sig. Thouvenel non tarderebbe a metlere alle strette il Santo Padre,

perche si rimovesse dal suo proposito di rih'utare la pretesa conciliazio-

nc con I'Italia
,

la qualc gli offre pace, onpranza e liberta
pei

ministe-

ri spirituali, a patto di cedere le ultime reliquie di sovranita temporale
e il

pienp dominio degli Stati usurpatigli ;
al quale intento

,
di piegare

cioe 1'animo del Papa ad abdicare, darebbe, dicean costoro, gagliardis-
sima spinta il vedere Yunanime concordia di voti fra il Senato e 1' Impe-
ratore, cioe fra la Nazione ed il Governo francese.
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Non sappiamo qual fede si meritino codeste noyelle. Sappiamo pero
che il S. Padre, depositario e vindice del principii immutabili della giu-

slizia, non ha bisogno d' inipararne i detlati e le regole di applicazione
da veruna assemblea di politici , per quanlo questi si TOgliano assennati

e degni di rispettp. Sappiamp che il S. Padre attinge dalla grazia della

Spirito Santo quei lunii che gli occorrono nell' esercizio della suprema sua

autorita. Sappiamo che la Sede Romana ha celeste mandate di dare nor-

raa e legge alia pubblica opinione; non gia obbligo di segtiirne cieca-

mente le esigenze, ancorche queste non avesserp nulla d' irragionevole e

d' iniquo, e non fossero frutto di tranellerie settarie a detrimento della reli-

gione. Sappiamo che quantunque il titolo, il grado e le prerogative di cui

godonb, per munificenza dell' Imperatore, i Senator! francesi, si debbano

metlere a calcolo uell' apprezzare il valore dei loro giudicati; niuno tut-

tavia puo pretendere di attribuire loro una infallibilita che ,
in tali roate-

rie, rotondamente si nega al Vicario di Gesii Cristo ed al venerando Col-

legio dei Principi di Santa Chiesa. Sappiamo che, se il voto di 123 Se-

natori onorevolissimi, nominati a quel modpche tutti sanno, dee avere il

suo grosso peso sulle bilance della politic*; tuttavia al
cospettp

del

Santo Padre dee pure avere un peso intmitamente maggibre il suflragio-

splenne di tutto 1'Episcopato cattolico, di migliaia di cleri
,

di milioni

di semplici ledeli
;

i quali lutti, spontaneamente, senza sperarne yantag-
gio di

sprta pe'lorp interessi, esponendosi piuttosto a gravissimi rischi,

pronunziarono con indirizzi
,
con oblazioni di denaro e di doni preziosi r

e fin col sacrifizio delle persone e del sangue , la loro sentenza intorno

alia necessita di manlenere nella loro integrita i dominii della Santa Sede

spttp
la piena e reale sovranita del Santo Padre. Laonde, quaudo i suffra-

gi si dovessero contare e pesare , e il Santo Padre potesse e volesse go-
vernarsi secondo la legge di codesti suffragi ,

niuno e che non vegga
quale asseguamento dovrebbero fare i rivoluzionarii ilaliani circa il ri-

sultalo, che essi si ripromettono dai meltere sotto gli occhi del Papa i voti

delle Caniere Francesi. II Papa ha per regola, non i voltabili giudizii de-

gli uomini, ma i suoi giuramenti, i dirilti della Chiesa da difendere, la

suprema Sua autorita da conservare indipeudente, per gloria di Dio e di

Santa Chiesa e per la salute delle anime. Con cio il resto e chiaro.

2. Le discussioni sopra 1' Indirizzo del Corpo Legislative francese al-

1' Imperatore procedettero a quello stesso modo che nel Senato. Pertan-

to sarebbe inutile ripetere di quelle cio che dicemmo rispetto a queste,
esortando i nostri lettori a procacciarsene piena notizia con 1'attenta let-

tura dei Resoconti ufficiali, pubblicati nei varii periodic! . Ci basti qui
accennare alcun che dell'avvenutp intorno alle cose d' Italia. Alcuni

pochi sostennerp con Giulio Favre i partiti eccessivi in ogni cosa, mani-
festando intendimenti troppo spiacevoli al Goyerno e si contrarii alia po-
litica imperiale, che non era cfa ripromettersi 1'accettazione d' uno solo

degli emendamenti proposti. Difalto furono tutti respinti. S'intende sen-

z altro che Giulio Fayre, Kpenigswarter, Darimon e
cpnsorti, perorarona

caldamente pel compiuto trionfo della rivoluzione italiana , da ottenersi

col consegnare Roma ai Piemontesi, e coll'abbandonare il Papa alia guar-
dia ed alia lealta di Vittorio Emmanuele e di Garibaldi. Per contro il va-
loroso

deputato Keller riporto ,
eziandio a giudizio de' suoi avversari ,

la palma d'lina robusta eloquenza nello stringere il Goyerno a dichiararsi

una buonavolta,edire aperto quali siano i suoi propositi circa 1'occupazio-
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ne di tloma e la difesa della Santa Sedc. II suo dire fu cosi gagliardo,

perentorio e calzante, che il Ministro Sig. Billault ebhe d'uopo di tiitta

la sua destrezza oratoria per cavarsi d' impaccio, e cio fece con mettere

in palese un rilevante documento, e con gettare in mezzo alcune spiega-
zioni rispetto alia Quislione Romana; che era appuhto lo scopo inteso

ed in qualche parte ottenuto dal Keller.

3. II documento teste accennato consiste in una leltera scritta in data

di Vichy, il 12 Luglio 1861, dall'Imperatore Napoleonc IH al Re Yittorio

Emmanuele II, nella congiuntura del riconoscimento del Regno d' Italia.

Eccone il testo precise.
Mio signor fratello. lo sono stato ben lieto di poter riconoscere il

nuovo regno d' Italia ,
nel momento in cui Vpstra Maesta perdeva 1' uo-

mo che piu aveva contribuito alia rigenerazione del suo paese: Con cio

ho voluto dare una novella prpva dclla mia simpatia ad una causa per la

quale abbiamo combattuto insieme. Ma, ripigliando le nostre relazioni

ufficiali , sono costretto a fare le mie riserve per 1' avvenire. Un governo

sempre legato da' suoi precedenti.
Da undici anni io sostengo a Roma il potere del S. Padre. Malgrado

il mio desiderio di non occupare militarmente una parte del suolp
italia-

no, le circostanze furono sempre tali che .mi e stato impossibile di sgom-
berar Roma. Facendolo senza serie guarentigie, sarei vcnuto meno alia

contidenza che il Capo della religione avea riposta nella protezione della

Francia. La situazione e sempre la stessa.

Devo adunque dichiarare francamente a V. M.che, mentre riconosco il

nuovo regno d' Italia, lascero le mie truppe a Roma, finche ella non sara

riconciliata col Papa, ovvero il Santo Padre sara minaccialo di vedere

gli slati, che gli rimangono, invasi da una Ibrza regolare od irregolare.
In questa circostanza

, V. M. sia persuasa, che io sono mosso sol-

tanto dal sentimento del dovere. Io posso avere delle opinioni opposte a

-quelle di V. M. ,
credere che le trasformazioni poliliche sono opera del

tempo e che un' aggregazione completa non puo essere durevole se non

preparata dall' assimilazione degli inleressi , delle idee e dei costumi.

In una parola, io penso che 1' unita avrebbe dovutp seguire e non pre-
cedere I' unione. Ma questo convincimenlo non influisce punto sulla mia

condotta. Gli italiani sono i migliori giudici di cio che loro conviene e

non ispetta a me
,
uscito dall' elezione popolare , di esercitare una pres-

sione sulle decisioni di un popolo libero. Spero adunque ,
che V. M. u-

nira i suoi sforzi ai miei
, arfinche in avventre nulla venga a turbare la

buona armonia si felicemente ristabilita tra i due governi. NAPOLEONE.

Questo autografp di NappLeone III potrebbe dar lume a discernere al-

cun che degli arcani disegni della sua politica rispetto a Roma ed al Patri-

monio di San Pietro, qualora fosse tolla ogni ambiguita da quelle parole
che a prima giunta paiono si chiare: mentre riconosco il nuovo regno
A' Italia lascero le mie truppe a Roma, tinche ella non sara riconciliata

col Papa, ovvero il Santo Padre sara minacciatp di vedere gli stati, che

gli rimangono, invasi da una forza regolare pd irregolare . Di fatto non
si vede bene a cui riferiscasi quel ella da riconciliarsi col Papa : se al-

1' Italia riconoschita, se a Vittorio Emmanuele cui e indirizzato il discor-

so, o se a Roma di cui si tratta. Cosi pure rimane molto indeterminata la

lorza di cotal dichiarazione in virtii di qneH'opero, chesembra ammettere
la ipotesi d'tino sgombero di Roma e del Patrimonio, nel caso in cui i Capi
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delle forze regolari oirregolari della rivoluzione togliessero I'impegno,
guarentito dalla stessa illibata lealta con cui si manlennero i patti di Zu-

rigo, di non violare i confmi posti dalle precedent! usurpazioni allo Sta-

to della Chiesa. Tuttavolta 1'avere il sig. Billault, che affermo di parlare
in nome e per ordine dell' Imperatore, tralta in mezzo questa lettera per
sedare i

bpllori
del sig. Giulio Favre, che insisteva per 1' immediate ab-

bandono di lloma ai Piemontesi, puo riguardarsi a buon diritto come un

impegno formale di non piegare in questo puntp alle smaniose esigenze
della rivoluzione. II che si conf'erma dai mptivi che il Billauit addusse

per giustificcire innanzi al Corpo Legislatiyo
il partito di temporcg^giare ,

e da certe dichiarazioni sue che noi vogliamo accennare almen di volo ,

attesa la suprema loro importanza.
4. Eutro questo Ministro nello spinoso argoraeuto con una fprmola

conciliativa , dicendo: 1." che la verita e sempre ad eguale distanza

dai due estremi. Laonde, nel caso di che si tratta
,
essendo uno degli

estremi il partito della rivoluzione che vorrebbe entrare in Roma col suo

corteggio di rapine c di assassinii
;
el'altro estremo essendo 1'opposizione

dei cattolici ed uomini onesti, che vorrebbero -restituito al Papa cio che

gli fu iniquamente tolto, e mantenuto cio che fu riconosciuto appartener-

gli per diritto inconlrastabile
;
ne consegue che la verila sta a mezzo ,

tra il diritto e la violazione di esso
,

tra un pieno latrpcinio
e una piena

ristaurazione , tra il giusto e 1' ingiusto ;
ossia la verita sta in mezzo tra

la verita e !a falsita. Questa e teorica nuova, mapraticata daun pezzo.
2." Dichiaro che la Francia non poteva abbandonare le sue tradizioni di

difesa del cattolicismo
,
ed umihare la sua bandiera nel centrp di esso

r

mentre la tiene spiegata nell' estremo Oriente a favore di pochi oppress!
cristiani. Dunque il Governo francese guarderebbe come un oltraggio
alle sue insegne il rimoverle da Roma per dar luogo alle Mazziniane del

Piemonle. 3. Disse aperto che in quanto a cio le grandi Potenze,
tanto le cattoliche quanto le eterodosse

,
eccettuata 1' Inghilterra , sono

dello stesso a\
visp che la Francia. Onde si vede non esscre cosi age-

vole ad impetrarsi il cpronamento del regno d' Italia, come spacciavasi
dai banditori ufficiali di Torino

,
e come voleasi far tcmere al Santo Pa-

dre
, per costringerlo ad accettare il giogo piemontese. 4. Pose in

chiaro
quanto sarebhe

pericoloso consegnar Roma al Governo del nuovo

regno, hnche questo e ancor si fiacco e debole eziandio nell'interno reg-

gimento ,
e deve loltare contro passioni sfrenate , dalle quali potrebbe

yenir travolto a cozzare
cpntrp un avversario straniero. Dunque si sta

in Roma anche per impedire il disfacimento dell' opera rivoluzionaria ,

contro di cui per altrp
si fecero tante riserve e manifestazipni

di
scontentp.

5. Soggiunse poi una ragione perentoria, facendo intendere che il

presidio francese in Roma, non che impedisca, aiuta il consolidamento
del nuovo Regno. Imperocche se questo venisse tratto alia prova dell'ar-

mi contro 1'Austria , difficilmenle le potrebbe tener testa. Fatevi prima
un esercito! senza dubbio I'esercito piemontese ha combattuto prodamen-
te al nostro fiance

;
ma si e poi dismisuratamente gonfiato , e la yonfiezza

non e forza. Dunque abbiatevi per bene se un buon nerbo di yostri al-

leati sta pronto ad impedire un conflitto si disastroso. 6." Voi non sie-

te ancora ben padroni in casa vostra : cominciate da questo ! Qui cer-

tamente bisogna scorgere una distrazione del Sig. Billault; parendo im-

possibile ch'egli guardi comecosa propriadel Governo di Torino gli Stati
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le Proyince ,
intorno a cui il Governo imperiale dichiaro ufficialmente

di non riconoscergli verun diritto
,
ma soltanto un fatto; come

puo ye-
dersi nei dispacci del Thouyenel pel riconqscimento del Regno a Italia.

Tanto meno poi si possono i Piemontesi dire in casa loro rispello agli

Stati della Chiesa, rubati mentre erano posti sotto la speciale ed armata

protezione della Francia. 7. La Francia, ripiglia il Billault Tollo ai

Piemontesi, vi ha aiutati a conquistare 1'indipendenza, e vi aiutera an-

cora a rassodarla. Percio appunto deve rifiutar loro 1'abbandono peri-
coloso di Roma e del Patrimonio. 8. Noi non

riconosciamp che un
solo diritto

; quello cipe
che hanno i popoli di essere padroni di se stes-

si. Qui ci pare che il Billault sia in flagrante contraddizione coll' Im-

peratore; il quale, nella lettera del 31 Dicembre 1859 al Santo Padre,
avea pur riconosciuti anche gl' inconlrastabili diritti della Santa Sede

sopra tutte le province che gh rimanevano e sopra quelle ancora gia ru-

bate dal Piemonte; ed inoltre nel Traltato di Zurigo avea rassodate le ri-

serve
stipulate ,

in fede e parola di So>7rano
,
a Villafranca

,
intorno ai

diritti dei Principi assassinati dalla rivpluzione organizzata dal Piemonte.

Dunque, oltre a quell' unico dei popoli, si debbono confessare anche i

diritti de'
Principi.

Sono pertanto inesplicabili queste altre parole del Bil-

laul||. I Rpmani possono dolersene... II loro diritto e violato da noi :

ma per un interesse superiore.
Ma il sig. Billault trascorse molto piii Ipntano ancora, quando pronun-

zio che lo scopo e il compile della Francia era di dare a Roma un Go-
verno liherale. . . Non abbiamo ancora oltenuto 1' intento; ma a qucsto
mondo v' ha ben altre imprese di cui la effettuazione e lenta, ma pur
tocca iinalmente al termine. Non possiamo supporre che il Ministro in-

tenda qui di annunziare, che vuolsi esautorato
ij Papa pel fine di ren-

dere i Rpmani a loro stessi senza darli ad altri : com' egli disse. Cip
posto ,

si conferma che poca e la speranza pei Piemontesi di porlar qui
la sede del loro Governo , p

di vederne sgomberare i francesi. Tanto piu
che se la

npstra occupazione di Rorna cessasse ,
disse il Billault , noi

avremmo la inlera risponsabilita di quanto fosse per accadere. Certo

che si; poiche senza 1' aiuto delle armi francesi i opera rivoluzionaria,

non che sperasse di trionfare , sapea di certo che sarebbe vinta. Ma
chevoleteyoi dunque, incalzo il Billault rivolto al Keller: 1' integrita
dei dominii del Papa? Yorreste che percio si adoperassero le baionettc

francesi? Appunto! E perche no? Se queste diep"ero ,
in virtu del

principio di non intervento, alia rivoluzione la forza di spogliare il Papa;
ragione e giustizia vogliono che esse ancora satisfacciano , per la par-
te loro competente, all' pbbligo di restituzione. Ma no, replica il Bil-

lault : cio non e
possibile.

La Francia non puo rinnegare i principii
del 1789, del non mtervenfo e della sovranita

pppolare. Voi late una
diatriba contro la rivoluzione. lo non ne difendo gli eccessi ,

ma ne di-

fendero le conquiste. Che il Governo francese nonpossa rinnegare cer-

ti principii in teorica, si
capisce ;

nella pratica si sa che puo fare cio che

yuole. Or quando le conqmste dalla rivoluzione sonp appunto eccessi ne-

iandi
,
come si potra dal Governo francese ritiutare di contribuire a repri-

merli, o di permettere almeno che altri li reprima?
Dopo di cio il Billault si distese in ragionare sopra la fallibilita e 1'in-

fallibilita del Papa, sopra
i suoi diritti conie Capo della Chiesa, ed t suoi

doveri come Re verso i popoli, fissando i limiti deH'ossequio al Papa come
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Pontefice e dei sacritizi a cui puo.e deve piegarsi come Re, quanto al.

conservare in tutto ,
in parte ,

o per niente i suoi dominii temporal! , la

cui conservazione non e un domma. E certo nou dobbiamo credere che

egli con cio si arrogasse di dar lezioni al Sommo Pontefice, a cui spetta il

magistero augusto d'ogni yerita
e d'ogni giustizia. Consideriamo dunque

queste cose come un leuitivo amministrato ai liberali
,
scontenti del suo

rifiuto di consegnar loro la capilale del mondo cattolico; e contidiamp
che a suo tempo egli stesso tocchera con mano gli efietti della Provvi-

denza, da lui invocata nella conclusione del suo discorso con tali espres-

sioni, che trassero dalla Revue des Deux Mondes questa sarcastica escla-

mazione : Oh derelitto e venerando Pontefice ! Anche questo ti dovea

dunque incogliere, che un' Assemblea politica, la quale si crede d' avere

il diritto di censurare teneramente la tua ostinazione, s' immaginasse pu-

re, con un fremito di emozione religiosa ,
d'essere divenuta rispetto a te

1' interprete dei decreti della Provvidenza ?

5. Questo discorso del signer Biilault fu salutato da triplice salva di

acclamazioni , con cui si chiusero i dibattimenti sopra i paragrati dello

schema d' Indirizzo relati\i alia politica imperiale per le cose d' Italia e

di Roma. Con cio pure s' intende, che questi i'urono approval! tali e quali

erano stati proposti dalla Commissione, con queste parole. V. M. ha

giudiziosamente operate nel riconoscere il regno d' Italia. La Francia

npn pote\a aver sacrilicato tauti uomini e tanto danaro per lasciar quin-
di pericolare il risullato politico delle sue vitlorie. La Francia e catto-

lica e liberale; essavuole che il Capo della sua religione sia indipen-
denle e venerate ,

ma (avoreggia senapre la vera liberta e il progresso
morale e materiale delle popolazioni. La soddisfazione di questi senti-

menti incontra in Italia molti ostacoli, ma iioi ahbiamo un' assoluta fidu-

cia nelle vostre leali inlenzioni. Non lasciatevi scoraggiare, oSire,ne
dai rifiuti persistent! ne dalle impazienti aspirazioni ;

e la vostra volonta

giungera senza dubbio a conciliare queste due grandi cause, il cui anta-

gonismo turba ovunque gli spiriti e le coscienze.

6. Mentre queste discussioni intratlenevano la curiosila dei politic!

parlamentari , quei che badano piuttosto alle cose di Finanze teneane

d' occhio ansiosamenle la riuscita della legge gia promulgata, per la con-

versione dei titoli di credito sopra lo Stale al 4 ed al 4'/ 5 per 100 , in

equivalent,! al 3 per 100
;
e sebbene sul principle

vi si sconlrassero delle

difficolla, pure si ottenne in sostanza piu di quanto se ne riprometteva
forse il signer Fould. Dilalto nella relazione da lui preseutala all'lmpera-
tore

,
sotto il di 9 IVIarzo , traspira uu sentimento di molta compiacenza

pei risultati ottenuti, che si riassumono cosi : la somma delle rendite al

4 ed al 4'/, per 100 toccavauo a 174,151,366 franchi ; la conversione

in 3 per 100 giunse alia somma di 131,257,750 franchi
; dunque ne re-

stano da convertire per soli 42,893.616 franchi. Quanto alle obbligazioni
trentennali , ne rimanevano 675,160 ;

di queste furono converlite

602,575, restandone ancora 72,585. Con queslo il signer Fould riusci a

far entrare nelle Casse dello State non meno di 155 milioni sonanti , pa-

gati dai possessori di codesti titoli, come somme complementari (soulte)

del cambio effettuato. Cio che rimane, probabilmentesara o rimborsato ai

possessori ,
o ridotto a minore interesse , avendo il Governo la liberta

clella scelta fra questi due spedienti, per isciogliersi da tale impaccio ,
e

ridurre ad una sola tassa i divcrsi titoli di rcnoiila.
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"1. L'Imperatore non tardo ad eseguire il suo disegno di sostituire allo

schema di legge per una dotazione al Generate Montauban , dovuto riti-

rare per la costante opposizione del Corpo legislativo ,
un' altro schema

di legge intitolato : per ricompense all' Esercito. Di che fu pubblicato il

seguente avviso> nel Moniteur. II Consiglio di Stato, per ordine del-

4'Imperatore, e incaricato di esaminare il disegno di legge da lui annun-

ziato nella sua lettera al presidente del Corpo legislative. A termini di

questo ,
una rendita annua , non ancora determinata

, sara scritta sul

Gran Libro del debito pubblico, e destinata a ricompensare, con pensio-
ni o dotazioni

,
i fatti splendid! dei General!

, degli Ufficiali e soldati di

terra e di mare, non che i servigi straordinarii che essi avranno renduti

in tempo di guerra . Sembra accertato che la somma annua da inscri-

versi sul Gran Libro a tale oggetto uon debba essere minore di 300 mila

franchi. Con cio, dove si avverasse, il Corpo legislativo avrebbe otte-

nuto che , invece di costituire al Generate Montauban ,
una volta per

sempre, la dotazione di 100 mila franchi, si aggiungerebbe ai debiti

dello Stato una annua somma tre volte piu grande, da potersi applicare
a quello stesso oggetto per cui erasi rifiutata la minore.

8. Accennammo nel precedente quaderno (pag. TSO) i moti degli stu-

denti, che trascorsero a cominciameriti di tumulto pubblico, onde fud'uopo
di procedere a molti arresti ed a severi provvedimenli di Polizia. La fac-

cenda era piu grave che non sembrasse, e cosi vuolsene giudicare, al-

tese le risposte date dal Minislro a chi muoveva lagnanze per codesti

procedimenti severi. Egli dichiaro che s'erano scoperte mene settarie,

mtese a rovesciare il governo; che s'erano trovati, gia pronti a pubbli-

carsi, dei bandi incendiarii, per sollevare il popolo e trascinarlo ad abbat-

tcre rimperatore e Vlmpero, solleticandolo col principio comunistico di

appropriare allo Stato le eredita per successione. Ma molto piu apparve
la gravila del pericolo

dalle molte carcerazioni eseguite, dai processi av-

viati innanzi ai Tribunal), e dalle minacce del Sig. Morny che si ba-

dasse a non far pentire 1'Imperatore delle concession]' fatte."

9. Codeste mene rivoluzionarie trovano facile 1'accesso presso le mol-

titudini ,
che forte si risentono dei trattati commercial! stipulati dall' lin-

peratore coll'Inghilterra, e che nel fatto riuscirono a gravissimo discapito
deH'industria francese; onde molti

ppiticii
dovettero cessare da' lavori e

licenziare gli operai. Questi ,
messi sul lastrico nel cuore dell'inverno,

senza trovar modo di procacciarsi pane con 1'esercizio del loro mestiere,
erano in gran pericolo di essere sedotti dai mestatori avversi al Gover-

no; e gli stimoli della fame, e le miserie delle loro famiglie ridotte ad

ogni piii lagrimevole estremo, non erano per certo argomenti acconci a

farli stare a segno ed a far loro respingere le insinuazroni c le provoca-
zioni ad altro stato di cose, che alleviasse i loro danni. L'lmperalore ne

impcnsieri, e diede ordini perche si provvodesse alle piu urgent! neces-

sita di codesti operai , e tin dai primi giorni del Marzo mando rilevanti

somme da distribuire tra i piu tribolati nei varii spartirnenti. Di che il

Moniteur reco 1'avviso seguente : L' Imperatore che non ha cessato di

preeccuparsi della difficile situazione degli operai nei grandi centri ma-

nifatturieri, ha voluto che, agli spedienti presi dal suo governo per soccor-

rere la
popplaziqne operaia di molte citta, si aggiungesse I'assisten2fa

della lista civile impenale. S. M. ha ordinato al Ministro della sua casa

di prelevare sui fondi della sua cassetta particolare una somma di 256,000
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iranchi, ed inviarla ia suo nome ed in quello dell' Imperatrice ai Prefetti

del Rodano, della Loira, della Senna inferiore e del Nord. Questa somma
sara distribuita in soccorsi per cura dell'autorita prefettizia .

PRUSSIA. 1. Accord! fra V Austria e la Prussia sopra la quistione dell' Assia

Cassel 2. Risposta della Prussia all'Austria sopra le rifprme federal!

3. Proposte fatte circa lo stesso oggetto alia Camera dei Deputati prus-
siaui 4. Approvazione della legge sopra la responsabilita miuisteriale

5. Nota umciale per ismentire varie notizie inlorno alia politica della

Prussia rispetto all' Austria 6. Opposizione al Ministero nella Camera
dei Deputati ;

letlera del Re che vuol mantenulo il Ministero 7. Scio-

glimento della Camera dei Deputati ;
la Camera dei Signer! e prorogata

8. Rescritto delRe per le nuove elezioni 9. Precauzioni mililari a Berlino.

1. Una delle cagioni di dissidio fra 1' Austria e la Prussia era, come

sponemmo altra volta
,

la cqndizione in cur versava il Granducato del-

1' Assia Elettorale. Ma il Ministero Prussiano ebbe ad avvcdersi come il

National Verein, sospingendolo a procedimenti temerarii ,
i quali poteano

guardarsi come un guanto di stida all' Austria ed agli Stati collegatisi a

Wurtzbourg, intendeya a cacciarlo apertamente sul pendio rovinoso della

rivoluzione democratica. Quindi ristette
,
e yenne a pratiche d' accprdo

coll'Austria; le quali sembra cbe approdassero a scambievoii concession!,
come ricavasi da un articolo del Giornale di Francofort die dice cosi :

Abbiamo gia annunziato essersi stabilito un accordo tra i due governi
di Prussia e d' Austria sulla questione costituzionale d' Assia

elettprale.
La Nota del conte di Rechberg, che accetta le ultime proposte del signor
de Bernstorff, porta per verita la data del 28 febbraio

; e, se le nostre

informazioni sono esatte, ecco quali sono le basi dell'azione conmne delle

due grandi potenze tedesche, che deve attuarsi con una mozione prescn-
tata alia Dieta. Questa mozione non raccomandera al gOYemo eleltorale

1'accettazione della legge elettorale del 1849 (ed e questa una conccssio-

ne del gabinetto di Berlino alle riserve di quello di Vienna) ,
e non si

pronunziera tampoco categoricamenle perche sia messa in \igore la leg-

ge elettorale del 1831 (e il signer de Rechberg cede in questp ai deside-

rii espressi dalla Prussia). All'incontro, s'insiste sulla necessita di elimi-

nare dalla costituzione del 1831
,
di cui si chiede il ripristinamento ,

le

disposizioni contrarie al diritlo federale ,
ma senza voler proiumziarsi

per questo contro 1'istituzione delle due Camere. Se il governo clettorale

accondiscende a queste proposte, si convochera, ma non giusla la legge-
elettorale del 1860

,
uua seconda Camera ad hoc

,
.la cui missione sarii

quella di compiere 1' opera di conciliazione. Siccome si spera che 1' e-

lettore non vorra mettersi in opposizione coi disegni delle due grandi
Potenze riunite, credesi che il risultato dell' accordo che si e stabilito tra

di esse sara un cangiamento ministerial a Cassel.

Con questo sarebbe attenuata una cagione del conflitto perenne, che
le gare di influenza hanno destato fra le due Grandi Pplcnze ledesche.

Ma i partiti nell'Assia sembrano aver a cuore di tcner yivo il contrasto ,

e mantengono ciascuno le proprie pretese con ostinazioue tale, che ben
mostra come essi non temano d'essere ridotti a quiete da un inter-

yento esterno.

2. Non
per questo, che scemassero cioe le difficolta coll' Austria per

le cose dell'Assia Cassell, era cessata I'asprezza delle relazioni diplomats-
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cbc sul punto delle riforme alia Costituzione federale
,
come puo yedersi

dalla Nota del Conte Bernstorff in risposta a quella che 1' Austria, con
varii altri Slati, avea indirizzata a Berlino '. Alii 14 di Febbraio il Mini-

slro Prussiano rispose al Gabinetto di Vienna, con tuono risenlito, facendo

1'apolpgia
della propria politica e riversando sull' Austria il torto delle

male intelligenze occorse. Dichiaro perlanlo che le proteste emanate da

Vienna e dagli altri governi suoi aderenli, non aveano fondamento ne ap-

piglio vertmo di buona ragione , c si sforzo di provare che sull' Austria

ricade la colpa della inlausla riuscita di tutti gli esperimenti fatti peu
rannodare in

piu vigorosa unione, salvi i diritti d'ognuno, l'Allemagna r

che ebbe percio a patire gran detrimento. Rih'uto poi riciso il program-
ma indicate dalla Nota austriaca,' e conchiuse che intprno alle divisate

riforme
, asteuendosi per ora dal proteslare^ontrp i disegni esposti dal

Gabinetto di Vienna ,
si riservava di recar giudizio a tempo piu oppor-

luno, quando meglio fpssero
chiarite le inlenzioni dell' Austria. E cosi

ebbe lerminc questo ripiccp.
Ma pare che oltre a cio si facesse esplprare

a Pietroburgo, quali dispo-
sizioni si nutrissero rispetto a! riconoscimento del Regno d' Italia

;
che

sarebbe
statp

un colpo recato all' Austria, e niolto acerbo. Ma a Pietro-

burgo non si mostro veruna inclinazione alle yelate insinuazioni di Ber-

lino. E non si andp oltre.

3. Intantq \\National Verein s'adoperaya con ardore per mettere ilMi-

nistcro piu in lotta conlro 1'Austria. Percio yennero presentate alia Ca-

mera dei Deputati proposizioui piu o meno scopertamenle intese
allp

sco-

po di formare una nuova Contederazione sotto 1'egemonia prussiana ,

senza rompere apertamente la piu vasta che gia esiste fra gli Stati Ale-

manni
,
ma annienlando di fatto la Dieta di Francfort ,

come inutile. Co-
deste proposte, che non importa riferire

qui distesamente, s'aY-vicinavano-

molto alle risoluzioni fermate dal National Verein in quesli termini.

Considerando 1. che e incontrastabilmente e sloricamente indubitato

essere divenuto il desidcrio del popolo tedesco, di politicamente unirsi r

una imperipsa necessita della sua nazionale esistenzajed aver ayuto esso

desidcrio piena confernia nell'assemblea nazionale tedesca, radunata col-

1'apprpvazione di lutti i governi tedeschi
,
ed indi neH'autorita centrale

da essa costituita e dal governo riconosciuta
,
nonche nella costituzione

da questa sancita; 2." che, vista la pericolosa condizione politica d'Eu-

ropa, il finale compimento di queslo voto non puo piu essere ditferito

senza intaccare 1'onore, la potenza e la sicurezza cosi della patria prus-
siana, come della patria germanica; 3." che si e omai riconosciuta la ne-

cessita di un'unione militare, diplomatica e parlamentare dei paesi tede-

schi
;

4." che la Dieta federale ora esistente non e il campo il piu accon-

cio per tali trattative, e che cogli altri Stati non si potra venire ad ac-

cordo, prima ch'essi abbiano coscienziosamenle fatto apnello alle rap-

presenlanze popolari; o." che cio solamente allora potra cpnseguirsi
quando il rcgio Governo prussiano, accetti senza reticenze, e si associ al

generoso programma del Governo di Baden : tutto cio considerando, la

Camera dei deputati dichiara urgente : 1. che il regio Governo propon-

gasi a scopo il pienp conseguimento di tale diritto della Nazione; 2. che

esso, come il maggiore e il piu potente degli Stati tedeschi
,
assuma di-

1 Civ. Catt. Scrio V. TO'. I, pag. 024.
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rezione mililare, diplpmalica e commerciale in Germania
,
salve pero Ic

autonomie del
singpli

"Stall .

II Sig. Bernstorff, chiamato a dichiarare alia Coinmissione della Came-
ra il suo avviso sppra cpdeste proposte, non le respinse ; mpstro anzi di

giudicarle huone in quanlo alia sostanza del punti capilali, cioe I.
9

d'una

unione ristretta di piu Stati fra lorp sottp
la direzione Prussiana

;
2. del

concentramento dei poteri railitari in chi dovrebbe presiedere,
cioe nella

Prussia stessa; 3." ed anche della rappresentanza diplomatica al di fuo-

ri. Ma conchiuse che in parecchi particolari esse si discostavano dall' in-

tendiraentp
del Governo, che le torrebbe per altro ad esame quando fos-

sero compilate in modo piu precrso, con piu accordo e in modo da poterle

guardare come espressione del voto dlla Camera.
4. 11 Governo pertanto cn tutti i modi studiavasi di non venire al

cozzo con la democrazia, che vigoreggiava nella Camera elettiva, di cui

gli era agevole riconpscere la sistematica ostilita. Anche la Camera de'

Signori mostravasi piu arrendevole che non si sarebbe potuto sperare ;

e nella tornata del 6 Marzp aveya approvato lo schema di legge sopra
la risponsabilita ministeriate, di cui altra volta teneramo parola. Onde
cosi pareva che ad una ad*una si togliessero di mano alia democrazia le

armi, di cui munivasi per abbattere il Governo, acconciandosi questo en-

tro i limiti del possibile alle concession!, per non venire a contrasto.

5. Ma intanto il Gabineltp sentiva che con
cip sfuggivagli di mano

1'autorila, e percio studiavasi di frenare gli ardori impazienti, e si accin-

geva a resistere alle pretese troppo arrischiate. Di che diede un
appiglip

a chi ne andava in cerca
;
e si comincio a gettar voce che il Governo si

vpltava alia reazione, che esso piegavasi verso I' Austria, che essp ine-

ditava lo scioglimento delle Camere e 1'abbandono della politica unitaria;

e se ne adduceva come cagione una lettera autografa dell' Imperatore
d' Austria. A questo putito il iMinistero non credette di dover tenere il

silenzio. Sulla Gazzetta Prussiana e sulla Gazzetta della Stella si diedero

ufficiosamente ricise mentite a quelle dicerie ;
ma veduto che non basta-

vano, il Monitore Prussiano, diario
ufficiale, pubblico le seguenli righe.

Malgrado delle positive denegazioni della Gazzetta della Stella, certi

periodici stranieri persistono a pretendere, che certe fasi recenti della no-

stra politica interna ed esterna sono da riferire ad una lettera autografa
di S. M. 1' Imperatore d' Austria a S. M. il Re di Prussia

,
e da essa fu-

rono prodotte. Siamo autorizzati da parte nostra a dichiarare nel modo

piu positive, che non esiste lettera veruna di tal latta. E percio cado-

np da se tutte le conseguenze cfee s'erano inferile da questa falsa suppo-
sizione.

6. Or e da vedere breveraente quali fpssero queste fasi della politica
interna ed esterna, che tanto davano lastidio ai democratici. Dispiacque
loro assai 1'indugio, equivalente ad un riliiito, di riconoscere il Piegno
d' Italia; dal che poc'anzi il Ministero erasi mostratp non molto alieno.

Poi li oil'ese che non si fosse presa la palla al balzo di romperhi con 1'Au-
stria per la

quistipne dell'Assia. Quindi li irrito quel tcntennare qiutnto
ai partito per le riforme alia costitnzione federale. Ma, piu di tutlo, loro

dolse la risoluzione del Sovrano, di non lasciarsi imporre la legge quanto
a' suoi Ministri ed alia riforma deH'esercito. Trattavasi di approvare i!

preventive. 11 Ministero 1'avea compilato come pareagli piii opportune.
La Camera, che volea potersi opporre ad alcuni capi . e specialmente a
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quelli che recavano aumenti di spese pel riorganamenlo delle milizie, ac-

cetto la proposta messa innanzi dal Deputato Hagendorff, che si sminuz-

zasse cioe il preventive in piu. capitoli. II Ministero erasi opposto a tal

partite
con molto vigore , perche ben capiva dove si volea nuscire. Ma

m indarno. La Camera lo accetto, dando lo scacco.al Ministero. Queslo,

agli 8 di Marzo presento
al Re le sue dimissioni. II Re le ritiuto, e scrisse

il seguente bighetto. In
risposta

alia relazione del Ministero, in data di

ieri, gli fo sapere che la contidenza ch'esso m'ispira, e la stima che gode

presso la parte hen pensante della uazione, mi vietano di accetlare la

sua dimissione. Per questi motivi aspetto ch'esso rai proponga altri prov-
vedimenti, che lo pongano in grado di proseguire nelle sue funziooi pel
bene dello Stato.

7. Sembra tuttavolta che i Minislri tra loro non fossero pienamente
d'accordo sul partito da eseguire. 11 Presidente Principe llohenzollera

era oppresso da grave malattia; il Sig. Bernstorff uon siusci a trovar mo-
do di ricostituire un Gabinetto che fosse unanime e fermo nel proposito di

tenere il Governo con indirizzo da appagare al tempo stesso e le preten-
sioni della Camera e la manifesta volonta del Re. Bisogno pertanto veni-

re allo scioglimento della Camera de' Deputati ed in conseguenza alia

prorogazione dell'altra dei Signori. II decreto fu signitkato alia Camera
nel di 9 Marzo, dopo la lettura della riferita leltera di Guglielmo I; ed
essa si sciolse al grido di Viva il Be.

Fu chiamalo alia Presidenza del Ministero ,
in surrogazione dell' Ho-

heuzpllern, il Principe Hohenloe-Ingelfeugen ;
e pochi giorni appresso il

Monitore Prussiano annuuzio cssersi dal Re accettate ie dimissioni dei

Signori d'Averswald ,. Patow , De Puchler ,
del Conte di Schwerin e del

Sig. Bernulh, esonerati dalle loro funzioni, conservando gli onori ed il

titolo di Ministri di Stato. Enlrarono a far parte del nuovo Gabinetto il

Sig. Von der Heydt ,
Ministro per le finalize

,
col portafoglio ad interim

del Commercio; il Conle Zemplitz, per 1'agricoltura ;
il Sig. Muhler per

la Giustizia; il Sig. Sagow presidente della Polizia, Ministro per gli af-

fari interni. I liberali gridano che questo Ministero e reazionario
;
ed an-

nunziano che la nuova Camera , che dee essere rieletta di qui a sei set-

timane , sara piu democratica che la precedente. I loro confratelli Mazzi-
niani d' Italia profetizzano che il popolo non perdonerd una seconda vol-

ta al Re ed alia sua Casa la defezione sua manifesta dalla causa alemanna !

8. Ma il Re non e punto sgominato da cotali minacce, tanto che non
fece pure verun caso d'un nuovo attentato contro la sua persona, che fu

prevenulo a
tempo

con 1'arreslo d' un gioyinastro
armato di pugnale e di

rivoltelle; il quale erasi appostato innanzi al Palazzo con animo, come
confesso apertamente, di uccidere il Re come prima gli venisse il deslro

di avventarglisi a colpo sicuro. Codesto forsenuato fu tratto in carcere ;

poi qualiiicato pazzo, e mandate in una pazzeria.
II Re non pose tempo in mezzo, e fece pubblicare un suo rescritto ai

Miuistri, in cui ordina loro di provvedere senza indugio, perche siano ef-

fettuate le nuove elezioni de'Deputali. Questo rescritto, che puo essere

considerate nel tempo slesso come il programma della nuova amministra-

zione, e riferito per intiero dal Monitore prussiano del 20 ed e firmato

dal Re e contrasegnato da lutti i Ministri. Esso e del seguente tenore:

Incarico il Ministro di prendere immediatamente i

povvedimenti
ne-

cessarii per far procedere alia elezioiie dei duputati. L'obbligo delle mie
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autorita a qucsto riguardo sara, da una parte applicare coscienziosamente

ie prescrizioni legali, e dall'altra dare agli elettori spiegazioni non equi-
Yoche sui principii del mio goyerno, non che combattere 1'influenza di

-sospetti, che hanno per iscopo di turbare e prevenire il giudizio pubblico,
-come e avvenuto neHe ultirae elezioni.

Io persisto invariabilmcnte nei principii che furono esposli nel 1858
'.al Ministero e manifestati poi in piu circostanze al paese; cjuesti princi-

pii, esattamente compresi, continueranno anche neH'avvenire a servire

*di regola al governo. Per risolvere con successo le complicazioni nate

<k
interpretazioni

erronee di cui sono state 1'oggetto
e per sviluppare la

costituzione esistente, la legislazione e 1' aramimslrazione doyranno fon-

darsi su principii liberali. Ma un progresso salutare non e possibile se non
-a condizione che si sappia, dopo un accurate e tranquillo esame della si-

tuazione, soddisfare i reali bisogni e servirsi degli element! delle esistenti

istituzioni, che sono capaci di sviluppo. Allora le riforme legislative ayran-
flo un carattere veramente conservatoire, mentre la I'retta e la precipita-
zione non possono avere che effelti distruttivi.

E mio dovere e mia sincera volonta di assicurare alia costituzione

che ho giurata, ed alia vera
rappreseutanza

del paese, la intiera !oro effi-

cacia
;
ma di tutelare altresi neil' istessa misura i dritli della corona e

iuantenerli in tutta la loro forza, poiche sono necessarii perche la Prussia

possa compiere la sua missione e poiche
il loro indebolimento tornerebbe

a danno della
palria. Questa convmzione e viv.ente anche nel cuore de'

miei sudditi -
cio di cui si tratta si e di esporre loro chiaramente ed aper-

Mamente i niiei sentimenti reali per la loro prosperila. In quel che con-

cerne la niia politica eslerna, e specialmenle la mia politica tedesca, io

persisto invariabilmente nel punto di vista nel quale stetli lino ad ora.

II ministero dovra prendere le misure necessarie, affinche i principii, che

sono stati espressi, sieno
applicati

nelle prossime elezioni
;
allora si potra

contare con tiducia che tutti gli eleltori, i quali sono fedelmente atlaccati

a me ed alia mia Casa, riuniranno i loro sforzi per appoggiare il governo.
10 incarico in conseguenza il mio Ministero di dare le necessarie istru-

y.ioni alle autorita, e di rammentare a tutti i miei funzionarii i loro spe-
cial! doveri. GUGLIELMO.

D. Da questo pare manifesto che il Re Guglielmo I non intenda per
iiulla di farsi docile esecutore dei decreti della

riyoluzione, pronla ad
oil'erire corone ingeminate di ladrocinii e annessioni , purche chi dee

portarle si
content} di esserle schiavo devoto. Non e dunque a dire se i

^iemocratici siano irritati contro codesta reazione, com'essi la chiamano,
<i'un Re da essi

sospintp
sulla via battuta da altri , che preferiscono rico-

iioseere la loro sovranita dal popolo anziche da Dio.
Percip.

sembra che,

-iper 1'anniversario della rivoluzione del 48, si accingessero i seltarii a ten-

tare qualche inoto sedizioso nella stessa Berliuo. Di che ayuto sentore ,

11 Governo si appresto a ricevere con le convenienti cortesie colali inviti

all'unita nazionale; quindi raccolte a'quartieri le truppe, distribute le

munizioni, forbite learmi, cariche le artiglierie, ed ogni cosa in pronto

per far
capire a' riottosi e turbolenti che il Governo

,
benche fermo nei

principii liberali, non comporterebbe di lasciar mettere in trono 1'anar-

chia. II che basto a levar loro la voglia di ciraentarsi alia prova ,
e tutto

=si passo in perfetta quiete.
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LA PACE ARMATA p
DELLA MODERNA EUROPA

I pregi insigni e gl' inestimabili emolument! della pace non furo-

110 per avventura giammai cosi ammirati e desiderati dagli uomini
,

come sono nel nostro tempo e nella moderna Europa. Non vi manca

chi
, giudicando alquanto seyeramente questa cosi risoluta ed univer-

sale inclinazione al quieto vivere, 1'attribuisce a quell' amore esclu-

sivo alia prosperita materiale, cui chiamano con voce mezzo barbara

utilitarismo od utilismo, il quale dagli scompigli guerreschi non puo

aspettare altro che danni estremi
, quantunque non manchi altresi

dii la rechi ad un senso di umanita divenuto nel nostro tempo assai

piu dilicalo, che forse non fu per lo passato , ovvero a quel raTvici-

narsi che stanno facendo, per le tanto agevolate comunicazioni, le va-

rie genti della colta Europa, sicche le sventure e le desolazioni bel-

Hchedi alcune sarebbero danni considerevoli poco meno chedi tulte.

Ma quello che di queste cagioni sia la verita, il fatto e indubitato
;

ed il nostro secolo
,
se ne si debba giudicare dal desiderio che ne

manifesla, si dovrebbe dire secolo pacifico per eccellenza. Senza fare

grande fondamento nella famosa Associazione per la pace stabilita

.Serie V, vol. //. fasc. 290. 9 5 Aprile 1862
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dal Cobden, se ne ha mollo migliore argomenlo dagli Alti diploma-

tici e dal linguaggio di quasi lutli i Gabinetti europei ,
lutlo fiore di

melliflua gentilezza; e da ultimo, nel cominciare delle nuove session!

legislative, i Discorsi delle Corone pronunziati in quelle solennissime

circoslanze ,
oltre a quella intenzione die tutti significarono verso la

pace, aggiunsero il pegno fidatissimo die se ne aveva negli ottimi ter-

mini, in cue ciascuna Potenaa attesto di trovfrsi a rifpetto delle altre.

Stando cosi le cose
, ognuno si crederebbe che il tempio di Giano

si dovesse ehiudere iina buona.\olla per sempre, e che, (Converse in

vomeri le spade ,
la societa moderna potesse vacare fiduciosamente

ai suoi sludii, ai suoi commerci, alle sue arti, alle sue industrie, co-

gliendo cosi i frutti di una pace sicura e diuturna, senza alcun timore

di essere da un' ora all' altra ravvolta nelle procellose vicende della

guerra, o geltata nelle desolazioni sanguinose delle battaglie. La pace

avete deito sicura e diuturna? Proprio! Movete allorno lo sguardo

per 1'Europa, e vedrele ! Se voi cercate ad una ad unale epoche piu

battagliere delle noslre stone, a comprendervi quella altresi del pri-

mo.Imperofraneese, ehe in opera di eseicili stcrminati e di giganfe-

schi armament], viase tutte le
trajpassale, voi non ne U'o\erelc alcu-

na, .nella qu-ale, stando lutio il mondo in guerra, si sia manlcnuta

tanta gente in armi, quanta ne mantiene Ja noslra, slando tutto il

mondo in. pace, e con volonta feimissima, anzi con Aho ed cfiicacc

desidcrio di rimanervi. I nostyi letlori, die debbono auTC qualdie

idea di quello che fossero gli eserciti europei, aiiche quandotulta

1' Eurotpa. ardeva di lianmie guerresche al principio di questo secolo,

per convincersi di quel tanlo piu die n' e ora in piedi ,
in tempo di

pace e di professalc relazioni di amicizia tra lutlc le Poien/e, non deb-

bono che fermare imistaiUe lo sguardo sopra questi dali slalistici, i

quiili noi raccogUamo tLi un Periodieo di Milano; c benche quclii si

rifeviscano alia fine del 1859 ed .Qggi.potrcbbono pareje un poco

slanUi,. cio nondimeno pel noslro diseorso rilcva i>oco , essendo ma-

nifesto die in quesfo mezzo lempo gli armamenli , non die scema-

re, sonp cresciuti. Ecco dunquc le forzo rispdlive pei varii Stall

di Europa :

*T-iK $ : Vi] 'ins;v(;r'c v/ 'x,i ; rHi
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.

Gran Brettagna . . ,
t ,.,.,.. ,v

. 230,000 uomini

Francia. .V> vV'l .'! . /' . 570,000

Russia . .V?
;

:r.;^V:
;

i 750,000

Austria. /;i;^.^
:1

;:
H
l55<),000

-.
;. 400,000

Altri Stati germanici'j . '.
;

; 230,000

Stati Italiani (1859)
:

; ^ .'
;V ^ 350,000

Belgfo'M $]$*# ;.-iKv.-i
(

: 80,000

Olaada . i^tfy^.sJtty ^ 80,000

Danimarca ......... 50,000

Svezia .......... ... 95,000

INoryegta .^,,, 7;
.v ff ;

. /;^ ^. 14,000

Spagna. ,;
11^^ ;,^,, !>^. Y)

, 120,000

Portogallo ;v .^v..'^.:
:
.
;-,? 33,000

Grecia . .

'.^
-'. 1 v',. .

;

. ... 10,000

Turchia.
[.^.'1".^!.'.,.'.. 150,000

'Mariai delle varie Potenze .200,000

Totale 3,912,000

i-' ' ':> <:]- >t iv?
'
i>

r
lj<)

l

'{, v< 'Vn ^t!

Di cosi smisurato apparecchio di forze militari le consegueiize rui-

iiose nel pubblico e nel private saltano agli occhi dei mono avveduli
;

e
, secondo le varie maniere dei beni che altri lia piu in pregio, da

diversi se ne notano diverse. Cosi
, per figura di esempio ,

\i e

chi deplora i tanti milioni di braccia tolte alle utili faliche
,
ed a

quelle sopratlulto dell' agricollura ,
la quale ne avrebbe tanto uopo

per la vra prosperita della moltitudine; v' e chi lamenta 1'immenso

Talsente che i Governi debbono erogare in quegli armamenli, die as-

sorbendo dove un quarto e dove anche un tcrzo della pubblica pecu-

nia, a mantenere fornili gli erarii si aff^ticano sempre peggio le bor-

se private ,
e

, non si polendo oggimai piu attingere da queste ,
si

ricorre a manovre finanziarie che si chiamano emissioni, inver-

sioni, conversioni e non sappiamo come altro, ma sono sempre de-

biti, die coprono la piaga e differiscono la cangrena, ma non no

spengono la radice
;
v' e chi si querela della liberta personalo violata

in cosi sterminalo numero di giovani, costretti al mestiere delle armi,
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al quale possono non sentirsi disposti ,
ed obbligati a rimancrvi i

lunghi anni
,
restando quasi sempre incapaci di abbracciare quel-

1' arle o professione, a cui si potcano sentire chiamati
;
vi e da ultimo

chi compiange il pervertimento del costume die per necessita dee

seguitare ad un celibato
,

clie neppure Cristo Rcdenlorc fece obbli-

gatorio per alcuno , ed al quale la legge militarc obbliga milioni

di uornini per tempo piu o nieno lungo ,
ma sempre con gra\issima

lesione di un dirilto primigeuio della natura : la quale lesione se !ro-

va qualche spiegazione o scusa nella pubblica ulilila ,
e certo molto

lamentabile necessita che la debba essere allargata ad un cosi strab-

bocchevole numcro d' individui.

Tuttavia non e nostra inlenzioue discorrere qui gli effetti disastrosi

di cosiffalli armamenti in pace, maggiori che non furono in nessuna

guerra. Noi miriamo piulloslo a cercare 1'inlima cagione, dalla quale

la moderna Europa si e trovata , quasi senza avvedersene, trascinata

ad una cosi dolorosa necessita e cosi contraria alle sue piu calde in-

clinazioni ; e se toccammo di passala i gra\
7issimi danni che da quella

si derivano, cio fu solo perche da quesli s'inlendesse la rilevanza

della nostra ricerca. Oh! si ! vai bene la spesa che si esamini, onde

a^7

venga che la nostra societa sia condannata a \edere manomessi dal-

la pace quasi allrettanto, che dalla guerra, quegli interessi appunto,

che le fanno desiderare la prima , ed a\ ere tanta paura della seconda.

Ora noi inquesta lamentabile condizione, sconosciuta ed inaudita,

prima del nostro tempo, ai popoli cristiani, non possiamo non rico-

noscere un nuovo effetto di quel nuovo spirito naturalislico od ete-

rodosso, che chiamammo altra volta spirito di assoluta indipenden-

za individuate, che col volgere degli anni \iene esplicandosi nei

suoi malaugurali frulti
;
e dopo di avervene fatli sperimentare tanti

altri e cosi dolorosi
,
ora ci sta regalando questo dell' universale ar-

mamento di lutti contro di tutti
,

nell' atto medesimo che tutti si

credono e sidicono in piena pace con tutti. Puo ben essere che qual-

che leltore della Civilta Caltolica cominci a fastidire questa noslra

persislenza nello attribuire le maggiori calamity del nostro tempo
a quella sgraziata tendenza, e per poco non ci rimprovera di cantare

perpeluamente la stessa canzone. Ma noi colla migliore intenzione di
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risparmiare faslidii a chi ci legge, non possiamo cereare varieta a

dispendio del vero
;
e piuttosto da quella medesima nostra necessita

di ricorrere quasi sempre allo stesso principio , potremmo ripetere

una confermazione della nostra dotlrina. Perciocche se ad ogni que-

sito, intorno ai mali die affliggono la moderna Europa, la risposla

appena puo trarsi altronde, die da quello spirito d' indipendenza in-

dividuale die la domina
,

cio dee bastare a farvi conchiudere
, die

dunque in questo spirito slesso e posta la segreta radice di tutte le

sventure e le vergognc die ci assediano ,
e delle tante allre che ci

ininacciano. Ne si creda che nel caso presente per venire a questa

conchiusione \i sia uopo di lunghi discorsi e poco meno che di sli-

racchiature : egli basta inlendere che sia e che import! quello spirito

nelle relazioni , come di uomo a uomo, cosi di Stato a Stato, per in-

ferirne che, sotlo 1' influsso di quello, si dovea per neeessila divenire

alia condizione in che ci troviamo, e della quale vogliamo cereare le

cagioni. Talmente che un ingegno pespicace , appena enunziato il

principio, avrebbe poluto intuirlo in quello, come nella propria sua

cagione; e chi sa che qualeuno nei tempi andati non vi sia giunto e

non 1'abbia anche predelto! Ma ora die ci siamo, il riconoscere nel-

1'efietto scguito la cagione die lo produsse, e cosa pianissima e ri-

chiede poco altro, die il senso comune. Gioviamoci adunque di que-

sto, cominciando il nostro discorso dalla ragionc dei contrarii, con-

siderando cio che nel principio crisliano sofcva jivvenire
,
cd anzi

dovea avvenire tra le particolari persone non meno, che tra i popoli

ed i loro Ret!or! .

Quando nella umana conyivenza e uuiversalmente riconosduta una

norma morale indipendente dai voltabili capricci e dalle inordinate

passioni degl' individui
,
allora ciascuno nei doveri ,

che da quella

senle imposti a se stesso, riconosce quelli, onde tutti gli altri si deb-

bono sentire legal! ;
e eosi puo pigliare ragionevole fiducia, che nel;

piu dei casi (nielli saranno mantenuli. Questo e il caso della societa

cristiana
, posta sotto 1' indirizzo di una Chiesa , la quale, a tutti te-

nendo lo stesso linguaggio, puo indistintamente inculcaro a ciascuno

radempimenlo dei proprii doveri
;
dal che s'ingenera una molto fon-

data fiducia, che i diritti Iroveranno comunemente satisfazione e
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rispetto. Con cio uon si nega clie alcuni possano, eziandio nella so-

cieta cristiana, o ripudiare queH'insegnamenlo, o, ammeUendolo pure

nella teorica , trasandarlo nella pratica. Ma quest! saranno sempre

considerali come casi eccettuativi
,
dai quali non puo dipendere la

regola, la quale, doveudosi attenere aWut plurimum, deve giudicare

f che, supposta una morale ammessa universalmenle da tutli, come di

suprema aulorita , perche diviua ; quella sara iiel piu del casi e dal

phi degli uomini osservala. Di qui si fa manifesto che in una sociela

cosi ordinata la fiducia scambievole dovea essere la regola ,
la diffi-

denza non potea essere che 1'eccezione
;

e di qui si .fa manifesto al-

tresi che, rinnegato quel priocipio ed anzi sosiituito a quello il suo

coatrario, se ne dovea costituire una sociela, nella quale la diffiden-

za dovess' essere la regola, e la- fiducia uon potesse quasi essere nep-

pure 1'eccezione.

Gome prima colla pretesa liberta del pensiero e della coscienza fu

stabilito, per. ogni umano indhiduo quello solamente essere vero e

giuslo, che tale paresse alia sua ragione ed alia sua sinderesi ,
e in-

dubilato che 1'uomo se ne irovo francato da ogni regola supeciore e

fuori del proprio se : il che pole parere al natio suo orgoglio un

grande acquisto. Ma egli non.tardo a convincersi, che quel medesimo

pcivilegio essendo comiuie a tutti i suoi simili
,
non gli polea essere

piu possibile il

sapei||pp(Btio
che a ciascun d'essi sarebbe paj-uio

yero e giusto: anzi sajp5w0 positivamente che, intendendolo ciascuno

alia sua maniera, potea benissimo ineontrare che essi a volere ii suo

danno non trovassero alcun rattento nella propria coscienza. bolato

cosi 1'uomo morale da tutto il rinianente della societa> si udi dire

internamente da una voce segreta : Tu non sai come la pensi e come

voglia operare il concittadino, in cui t' imbatti , e quegli medesimo

che reputi amico. Atlento ! dunque, e sta suiravviso! misura bcne i

tuoi diritti ed i mezzi che hai alia mano per soslenerli
;
die in qua-

lunque t'incontri puoi trovare un assalitore. Ed ecco perche la riv- -

luzione comincio dal dichiarare i diritli deH'uomo e del ciHadiuo
;

cosa , a cui non aveano mai pensato i sccoli cristiani ,
i quali s 'era-

no piutlosto applicati a studiare e ad inculcare i doveri dell'uno e

dell'aUro.
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Vera cosa e ehe quel pdncipio, iiilaso nel rigore dei termini ed

appliealo rigidauifiuie in tulla la sua ci ;

u4.ezza-i -rooderebbe affaito

impossible 1'umana eenvivenza, alia qiwle uua <k>te, quanlo.-die

,
di fiducia nmtua tj quasi aHrettajilo uec^ssaria-, che la

al vivnte individuo. Ma i$U0iie, :xli mezzo il vero &n-

damenlo in una> morale coowne, auiorevolo ed idii>oiideiTte dai

poiisieri e dalle vx>loflla degli uomiui , non \i reslo ciie 1'accordo o

piultosto U conlraslo degli inleressi, il quale potesse in qualche mo-

do senire da bussola a navigai'e uelmare della vita; e non ueghia-

mo clie da cosiffatio elemento un qualche coslrutto si possa cavarc.

Tullavolla clii consider! come gl'iateressi, posti sempre in condizioni

paiiicolari ed -individuanti , sono per loi-o niedesimi variabili
,
e di-

vengono aBbelie piu pel modo dtversissiaio , onde.$!' ialeressi da di-

versi uomiui e dai niedesimi in diverse circostaaze sono appresi ;

clii, diciamo, eonsidera queslo, intendei-a leggei-menle debilissimo

iilo, a cui unasiffaUa fiducia si deve alienere. In sustaiiza,, secondo

questo sislema io in-lank) posso affidaraii d'allrui, in quaaito giudico

cue a lui il nuocetmi -couuinque non lornerebbc a conio; ma se gli

tofnasse, dovrei ieaei-e per feriuissimo clt'e' non yi penserebbe a

fai'lo un quarto d'ora. Or cui Jiii dice cite quello cui io repute do\er

tornargli molesio e nocivo, egli non ripiM^ra a se stesso utile e di-

lettoso? Di
<[iii

h. diffideaza di ciascuuo inverso di tulli , in uaa so-

ciela icformata dai principio dell'assoluia indi^ndenza individuale,

e la condizioiic necessaria, logic-a e dimnmo eziaudio naturale, se

un elemenlo cosi disgreganle non fosse coiitrario dianielralmenle ad

una nalBra^ dioiam cosi , gregaria ed ordinata a vivero in .consorzio

domeslieo e civile. In questa .nuova ed innaliirale condizione^ essendo

abilitalo ciascuno a ripulai'si lecito il recarc qualunque danno a tutti,

tulli possono riputarlo a rispetto di lui; edegli, se nou fosse il falla-

cissimo puntello degl'inieressi, dovrebbe ad ogni islanle dir trepidan-

do, come quel disgrazialo cola nelV Inferno danlesco:

Anciderammi qualunque m'apprende ;

*>*<&:''' V-'?l '7,') J .'. ,<ku>JWj' ''! 'l'i'*C'M-' i:U;" /t',-;'V

ne allra sicurezza di se potrebbe avere fuori di quella, che puo ispi-

rargli il proprio braccio, pi o meno podcroso ed arinato di bastone,

di spada o di revolver.
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Trasportato questo sistema d'indipendenza individuale nei Governi

(e dovea di necessita trasportarsi, in quanlo quell'enle astratlo, che

diciamo Governo, Stalo o Cabinet lo, non si concreta e non opera

che nei parlicolari individui), se ne dovea derivare la medesima

condizione di universale diffidenza nella societa civile e nelle societa

tra diloro; anzi, per qualchc peculiare cagione che metteremo in

nola piu innanzi
,
se ne dovea molto piu intensa derivare nelle civili

societa e tra loro la necessita di stare perpeluamente in parala di

difesa , quanto e cara a ciascuna di esse la propria esistenza.

Finche il diritto del Governanle riposava sopra la coscienza dei

govemati, i quali sapevano e credevano, quello essere raccomandato

a fondamenti al tutlo diversi dal loro assenso, la necessita della re-

pressione non potea aver luogo, che in casi rari ed in dimension!

raolto ristrette, siccorae sono sempre pochi coloro die infrangono un

dovere grave e molto chiaramente imposto dalla coscienza. Ma quan-

do la consistenza di un Governo comincio a non avere altro appog-

gio, che la volonta del popolo, il quale, oltre d'averla eminente-

mente ambulatoria, come dicevano gli antichi giuristi , fu licenziato

a non riconoscere di quella stessa volonta altra norma
,
che la pro-

pria utilita, secondo esso la intende, e molto spesso la intende a ro-

\escio; allora la sola stabilita, a cui potessero aspirare i Governi, fu

quella che poterono apparecchiarsi in armi poderosc ;
e la forza e la

prevalenza di queste fu Tunica misura che essi ebbero della loro du-

rata. Sappiamo che alia volonla del popolo e stata assaciata da qual-

che- imperante quella di Dio, come doppia origine del proprio pote-

re, e che da qualche altro, eziandio a' di nostii, e stato delto, che la

corona prendevasi da lui dall'altare. Tuttavolta a noi non pare che si

possa fare grande assegnamento sopra questa importuna intrusione

del Diritlo divino, a rispetlo di societa che solennemenle lo hanno rin-

negato, ed appena lo ricordano per altro, che per voltarlo in canzo-

ne. Ad ogni modo tulti pare che ammellano quella volonta di Dio

allora solo poter essere autorevole e reverenda, quando si trova con-

forme alia volonta del popolo, e la corona regale potersi bene pi-

gliarsi dall' altare, a patto nondimeno che sull' altare sia stata messa

dal popolo stesso. E cosi, eziandio con questi puntelli, resta sempre
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vero, gli Slali modern!, per do die si alliene alia intcrna loro consi-

stenza , non avere allro argomenlo di durevolezza , che gl' interessi

material!
,
la cui merce come dicemmo che in qualche modo puo la

convivenza umana sustentarsi nelle relazioni private, cosi diciamo

die puo eziandio ,
in molto imperfelta maniera , nelle pubbliche.

Nella quale ipotesi tutta 1' arte del manlenere gli Stati consistera,

nello intrecciare talmente gl' interessi stessi, che molt! trovino il loro

conto nel sostenere 1'Autorita, persuadendosi die con un'altra non se

ne troverebbero altrellanto bene, che colla presenle. E perciocche

questo assai spesso non puo essere die di pochi, ed i molto piu pos-

sono avere un tult'altro pensiero, 1'arte richiede die si trovi anche

modo, perche vi abbiano moll! die o dall'abitudine, o dalla discipli-

na, o dallo stipendio siano condotti a giudicare die per essi o e

maggior bene o e male minore il reprimere i ricalcitranti. Non entra

nel noslro soggelto il mostrare, come da questa necessila di mante-

nersi appoggiato al solo inleresse hanno origine le svariate e profuse

onoranze
,
e le immense fortune

,
onde debbono essere forniti e rin-

calzati i devoti di toga ;
ma vi entra benissimo il far notare come

appunto da quella necessila stessa hanno principio i graiidi arma-

menti, ordinati all' interno mantenimento del Potere, colla sempre

parata reprcssione del popolo , il quale , liberissimo ,
si capisce, a

scegliersi quel Governo che vuole, si sente estenuata e poco meno

che vuolala la borsa
, perche ne siano lautamenle pagate le coscien-

ziose afTezioni ad un Governo die spesso gli e inviso
,

e perche ,
se

caso ma! faccsse cenno di nou volerne
,
ci siano preste in buon dato

baionette ed arliglierie per persuadergli, che egli vuole propriamente

quello che si crede di non volere.

Noudimeno questo abituale bisogno di cosi poderosi mezzi di re-

pressione, cosa al tutto nuovissima nelle societa eristiane, neppurc

basterebbe a giustificare le giganlesche proporzioni che han preso

in plena pace gli esercili europei; soprattullo che quanto all'mterno,

trattandosi di dover terier testa ai ricalcitranli, il costoro numero, la

Dio merce, non e ancora stragrande, grazie allo spirito caltolico su-

perstile nelle popolazioni , singolarmenle della campagna , piu di

quello che non si crede, e certo piu di quello che da parecchi nou
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s? vorrebbe. II lerribilc fu quando, eziandio nellc rclazioni di Stato

a State ;
fu lacitamente ammesso il principle di assoluta indipendenza

da qwalunque norms ,
che non fosse il libito di chi troviisi arappre-

sentare legahncnte gli Stati stessi. Oiiesto pote parer hollo ed utilc a

chi'ebbe potenza o fortuna di farlo; ma queslo stesso (jrasse con seeo il

fonvmcimento, in cui eiascuno dovette entrare, cho si fcwebbe altret-

tawk) eoftlui, tanto solo che ad altri o baslasse la for/a o sonridesse

Tfr fortuna per farlo. Cosi, essendosi da UiMi molfo beac iivtcso, le re-

lazioni internazionali non essere oggiraai piu governato da un diritlo

alle volonla degli uomini ed ammesso imivei-sahnente 1ra

; essmdosi, olfre a ci(V capilo die neppnrc si puo far

fondamento sopra quelle special! pattovizioni che, sol^lo noii>o di

Trattalf , fnrono- solenwmcnlo siabi^o in varii tempi fi? le vapie

genlr tfi EiHpa^ essendosi, dieiamo^ eapito moHo beno iaHo qi;

fe naluralissimo die ogni Sovinno, ogni Shrti, ogni Govtrno ne in-

fM-isse-, che dunque'per lui non vi era alfra fiducia di mantenerei in

seggio, eke la ispirata dalla pmprio fwra
;
sicche qnesta balr-nantlo o

maneando, si a#e8se- tbe tegilfimita di diritlo, clie antichita di re-

, che giuslwia di causa, die sanlHa di Tva'.lati, die yolonta di

lo pill si Toglifts dovra necessariamente restare viltmia del piu

potente cho riesca p?r frodo o per foi^a a soppiantarlo. No ci e a

sperare che alcun paese amieo gli stenda la mono; che sarebbe vitv-

hteione del gran pnneipio del Non falervento, si caro alia moderna

ch ilta1

;
nn tanlo earo tutta^Ka oho chi abbia amii sufficieRti' per

interveiwe-quaHdo-e per cui glrpiacda, nol possa fare, sen/a che ad

aleuno sia data facolta di opporvisi, salvo il caso che abbia fbrao od

iiguali o maggiori, e creda tornargli conto 9 mes>lftrsee. fnsomma

il'nuovo diritto internazionafe vigente in prafica nella mod<?rna- Eu-

ropa consisle- in-nna ragione composta di forze e d' interessi
, alle

qali ed ai quali e al tutto estraneo 1'antico diritto, die pure e il

sok> universale ed il solo vero. Anzi, se ben si mira, la sola forza e,

quella che comanda ed a cui si obbedisee, e gl 'interessi senrono piut-

teslo a regolare 1'uso di quella.

II quale diritto della sola forza, fatta arbitra di ogni co>;>. pare

efee abbia avuta la sua solonne saazione dalle gravissime alterazioni
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die, da presso a due anni, cominciarono ad avere le cose ilaliane.

II modo, onde queste furono sconvolte a solo pi ofitto della rivoluzio-

ne
;
e piu ancora la non cwranza insensata

,
onde sono lasciate gia-

cere nello sconvolgimento d' ogni ordine sacro e profane, dicono

lacilamenle a quanti sono Governi in Europa ,
ad essi non essere

serbala altra sorte, quaado si trmiisse chi somiglianti perfidie piu

che violenze potesse eon baon successo <eontro di loro adoperare. E

quale Ira essi p6 yantare un diritio pin anlico e piu saero di quello

ehe avea Pio IX ai suoi Stati ? quale un piu legiltimo di quello che

vi avoa Francesco II ? quale un reggimento piu mite di quello, onde

governava i suoi Leopoldo II? quale un piu accetto ai proprii sud-

dfti di quello che eta il reggimento del Bucadi Mottena e della Reg-

gente di Parma? E nondimeno che valsero a quei Principi quest!

litoli, i
cpiiili

in allri tempi sariano bastati a farii durare lungamente

skurissimi di se, senza pur 1'ombra del bisognodi muhiplicare armi

ed armati ? Nulla ! affallo nulla! Essi furono impunementeesautorati,

espulsi, assassinati ;
e se il piu augusto fra <>ssi consent ancora una

parte dei suoi Stati, ew si deve ad un itrailo ammh'abile di Pi-ov\i-

denza, la-quaie ,
coir intreccib ^i eircostame piu forii <lclla Yolonl&

degli uomini, obbliga a mantenerglicla queile armi medesime, dalle

quali la fazione dominante in Italia atfrnse \igore ed asdacia a ru-

bargli il resto. Ma e in4abi&lo die se quel presidio fosse sotiratto,

eziandio questa patie sarebbe preda dei rubatori
;

i qnaii, benciise dl-

visi tra loro e debolissimi -per lo scompigiio morale ed economico,

in che si dibattono, sarebbero abbastanza forti per trionfare di un

Sowano ridotto oggimai ad un pugno di sudditi
,
ed a poche spanne

di territorio attorno ;aH'aiHbiUssima ed insidiatissima sua Metropoli.

Con sotto agli occhi un cosi ignominioso ^petiacolo, ci faremo mara-

viglia cfee tutti i Gowrni europei stiano aiiiKili insino ai den4i e col

pugno suir elsa
, quantunque ia verissimo ohe nessuno per ora Bon

si vegga minacciato esplicitamente da ateuno?

Gli ullhni falti oonsummati in Italia pesano come un incubo sopra

tutti i popoli ivili, e loro si levrnio innanzi come una formidable

minacck p^u che se avessero un poderosissimo esercito nemico siii

propri cottfmi. Bi questo per tremendo che si volesse supporr-e, si
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saprebbc il nome, la qualita, il numero, i mezzi di offesa, dei quali

venne apparecchiato : laddove 1'obblio di ogni diritto internazionale,

1'aver mitriata reina del mondo la sola forza, senza metleni innanzi

un nemico speciale, vi dinunzia tacitamente che nemici vi possono

essere lutti ;
e vi saranno, come tosto si sentiranno vigore di rnani-

festarsi tali con profit lo. Innanzi a cosi terribile dinunzia, e tanto

piu terribile, quanto piu vaga, non vi puo essere termine, non mi-

sura di armamenti
;
ed e ammesso comunemente, ognuno dover fare

il maximum, a cui la sua facolta puo distendersi. II che in altri ter-

mini significa, ogni Governo dovere slrappare quanli piu uomini puo

dalla famiglie e quanti piu quattrini puo dalle borse , per soldarli
;

ed il solo termine sara la disperazione dei sudditi
,
la quale addur-

rebbe peraltravia quel disastro medesimo, che cogli smisurati eser-

citi e colle immense armate si vuole schivare. Ma, salvo questo ne-

eessario rattento, 1'odierna politicaha gia decretato ogni paese dover

tenere in piedi, anche in mezzo alia pace il maximum delle forze
,

che potrebbe tenere in istato di guerra.

Di qui se nel fmire dell'anno 18o9, come dallo specchietto recato

piu innanzi si rileva, sopra i poc'oltre 200 milioni di abitanli che

novera la moderna Europa, vi avea non ineno di quatlro milioni di

soldati col dispendio annuo di un sotlosopra due mila milioni di fran-

chi, che rispondono ad un capilale di quaranta mila milioni
;
in que-

sto mezzo tempo, lungi dallo attenuarsi quel bisogno, e cresciuto

dalla universale incertezza ispirata dagli scandalosi avvenimenti ita-

liani, che hmno di fatto annullato e cassalo ogni giure pubblico in-

ternazionale, senza che siano mancale Potenze grand! e piccole, che

abbiano riconosciulo il fallo di quel terribile annullamento. Quindi

lion fa maraviglia che nessun Governo osi
,
non che disarmare, ma

neppuce scemare d' un quantunque pochissimo il proprio esercito o

la propria marina
;
e anzi naluralissimo che tutti raddoppino di slu-

dii e non dielreggino innanzi ad alcun sacrifizio per recarvi i possi-

bili increment!, e noi, senza cercare statistiche accurate del corrente

anno pel rispetto delle milizie
, porremmo ogni cosa che esse han

dovuto notabilmente crescere, con proporzionato aumenlo di spese

appena tollerabili
;

e le quali sono la precipua cagione , per cui gli
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erarii europei si trovano, qual piu, qual mono, carichi di debit! e pa-

recchi ad un capello dal fallimento. Ma chi polrebbe riprenderli del-

10 adoperare a questa maniera? Qui trattasi oggimai di vita e di

morte, in quanto, come il selvaggio nella foresta non ha altra tutela

della vita
,
che il suo arco e la sua faretra ,

cosi gli Slati della civi-

lissima Europa non hanno allra sicurezza di esistenza, che i vascelli

corazzati, le artiglierie rigale e una selva quanlopiii puo aversi filta

e potente di baionetle. E perciocchc 1' afforzarsi di uno si considera

da tutti come una minaccia direlta, o che cerlo puo dirigersi a cia-

scuno, la societa non pure si trova armatissima in pace, quanlo non

fu mai in guerra ; ma sta sopra quella via progredendo in propor-

zioni cosi spaventevoli ,
che se si cammina di codesto passo per al-

quanti lustri, le genti civili si condurranno a rimanersene (utte e

sempre in armi a propria difesa come slanno i barbari
,

tra quali

ciascuno puo trovare in ciascuno un paratissimo alia propria offesa.

Alia qiiale nuovissima condizione dei popoli cristiani e venuto a

mettere il suggello quell' aforismo che e il cardine dei Govern! am-

modernati, e senza il quale molti si credono non esser possibile 1'as-

seguimenlo d'alcun bene civile : vogliamo dire la gran massima die

11 Re regna ma non governa. Forse a piu d'uno parrel strana questa

inferenza
;
ma cio avviene perche o non si comprende qual sia il ve-

race valore di quel pronunziato, o non si conosce quale e quanta sia

la forza e 1'ampiezza pratica di somiglianti principii. Chi lo pose in

voga si avviso forse da principio di aver messa al coperto 1' inviola-

bilita del Monarca, e popoli maleavvisati si credeltero che, la merce

-di.quel nuovo metodo, essi si sarebbero governati da loro medesimi;

ed intanto Monarchi scioperati pensarono di aver fatto un eccellente

negozio, beccandosi milioni di lista civile
,
senza altra obbligazione

che di quella del capo di legno o deH'uomo di paglia: firmare cioe

atti non loro, e rappresentare con isfarzo. I soli che vi guadagnaro-

xio, furono i partiti, i quali nella Europa continentale non sono e ditL

ficilmente saranno mai la nazione. Essi propriamente sono quelli

che si disputano il polere sovrano : a cui vien fatto ghermirlo lo lie-

ne abbrancato il piu tenacemente che puo, suggendone il meglio che

.sappia o possa di fumo e di arrosto, finche da un altro gli sia strap-
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pato, il quale comincera a suggerne lo stesso nettare, per poscia

sentirlosi scivolare di mano per passare ad alfro, e cosi via via.

Quali beatitudini si possano aspettare i popoli da cotesto giuoco,

giuocato tulto sulle loro spalle ed a loro spese, lo sa la Francia o

piuttosto lo seppe, lo sa la Spagna, lo sa il Belgio, presto lo sapra

1' Austria, e sopratlutto ne dee oggimai saper qualche cosa 1' Italia

unificata, nel saggio die presso a due anni ne sta prendeudo. E noi

piu di una volta abbiamo avula occasione di fame avverliti i nostri

lettori, o come di ragionata inferenza da principii, o come di falti

che venivano a confermare quelle inferenze stesse. Ma ne a noi av-

venne mai di notare, ne sappiamo die sia stata da altri notata que-

sta nuova necessitadi armi prepotenti e permanenti, nclla qualc 1'Eu-

ropa,
'

quasi senza avvedersene, e stala a poco a poco condotta, e la

quale e appunlo uno dei disastrosi effelli di quel principio : // Re

regna e nvn governa.

Ed il leltore ne sark leggeraiente persuaso tanto solo che consi-

deri come
,

nell' anftco sistema
, governando dii dalla Provvidenza

avea avuto 1'uffizio di governare, 1'aulore dei pubblici alii, sia nel-

1' interno reggimento, sia nelle relazioni esteiioii , era un essere fi-

sico ,
reale

,
non die conosciutissimo

, supremamente cospicuo ,
II

quale come BC avea tulta 1'autorita
,

cosi Re dovea risponiiere egli

innanzi a Dio ed agli uomini. La quale imputabilita degli atti che

chiamano responsabilita, in quell' altezza suprcma ne rendea se non

impossible, certo slranamnte malagevoli alcuni, pei quali oiroppa

indegnita di coscienza o troppa durezza di fronle si sarcbLc volula
;

ed in ogni caso si potea sapere quello die volea oggi, senza grandc

probabilita che domani fosse per yolere il rovescio. Cosi un subilo

mutamento di politiea, per cui avreste trovato nemico chi fino ad ieri

\i 5i era mostrato indifferente od anche benevolo, appena si sarebbe

poluto temere altro che nel caso di morle
;
nel quale pure il sislema

ereditario forniva molti dati di probabilila ,
che il successore

, figlio

conaunemente ed ispirato dei raedosimi sensi dello spento, seguitereb-

be, almeno sugl' inizii, la medesiraa via baltula da quello. Ma sosti-

luito al Re governante, persona A iva, visibile e jwlpabile, quell' en-

(e aslraUo^he dicono'Governo popotore o nazionale ,
il po!ere che
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opera si sente tolti tuttli raltenti
, che se-noirdalto'co-

seienza, dal pudore almeao sono imposli al disorbitare dalle uraane

passioni ; in-cpiaiilo di quahlnque pi& perfido tFadafenonto o piu infa-

rrtc misfrttto itttornazieealo si eottmcHa,
- voi perpoco non sapete con

ct preneterte, od a cwi-riptrtarne la colpa. II Sovrano, in cui norae

si feee,; g& si-sa eke vi ie entrato il meno di tutti
;
ne altro da qae-

sto> iffipovfcv Ift dm!tii>rer&&&&>irresponsabilita: il Minislero die real-

rnente lo fece e un esscfe colleitizio
,

i ctii membri non si sa alia

gpicciolata qirdlo che- reakiente vogUono'; e chtseun Mioistro puo

ripncfidere inditidualaiente do olio collcttivamorrte ha fatto il Miiii-

st^ro, per somigUanza di quei IkigaHte,- al quale eiascwn giutlice da-

yft ra^iene ,
ed il tribiuiale diode iofto

;
il MiDietCTQ poi per quanto

pi'Ofessi di fare quello die vuole la Nazione rappresentata dal Parla-

mentio, la Nazbne pu6-conclanaare
i ed esecrare cio die il Mmistero

lia fatlo coll' assenso od alraeno colla connivenza del prelesi Rappre-

sentaftli di quella. In somma l'& m garbtiglio , die par nato folio

per conferireai deposilarii temporanci e precarii del Potere .s\rano

la Facoll^ di tutlo itaprendere e di Ivtllo osare
;
talmente nondimeno,

ebe menlre twtli ne portatto il daano e la \ergogna , per poco nep-

pure si trova sopra coi riyersaihe 1'infamia. E si trovasse pure ;

quale- ostacolo potrebbe questa oppon'c ad uamim.prlvali, oscuri che

comunemente, e massime in.tempi di ipassioni poliliche prevalent! ,

sono sehiume di seltarii, i quuli a faria di coda^de assentazioni e di

brogH iniqoi si arraropicai'oso'al seggio ministeriale, per preeipilarne

dopo mesi o settimane, e ri|>iombare nella oscurtta, onde emeFgwo?

Chi seppe, chi penso mai di un Be-Uino Ricaseli.? chiiVi pensera piu

appresso ? la sola ragion, che pur si avra a peasarne, e il ricordo

dei danni o delle vergogne da hii proeurate ail', ItaUa colle sue cor-

bdlerie. Nel resto per uomini somiglianli 1'essero stati per alquanli

mesi padroni dell' Italia & cosa cosi sfoggklamente superiore ad

ogni ambizione privata ,
che il solluccherarsene quanto loro bastera

la vita puo essere piu che sufficiente compenso al vitupero che li

coperse nel precipitare dal soglio ;
ed ai guai d' Italia pensera chi

\1ene appresso.
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Or che vorra ? die fara chi viene apprcsso ? Questo e quello che

nessuno puo sapere, non forse quegli medesimo die viene appresso.

II solo che puo dirsi con certezza e che dee dar vista di fare tut to

al rovescio di quello che fece 1' altro
,

in quanto il ghermire il ti-

mone essendo stato frutto e premio della opposizione fat la al Mini-

stero caduto ,
la convenienza vuole che si faccia o alrueno si mostri

fare 1'opposto di quello che esso faceva. Ed eccovi un nuovo elemen-

to d' incerlezza recato da cotesto assiduo e spesso casuale avvicen-

darsi di diversissimi uomini a trattare lo scettro : incertezza che si

traduce in sospetti , piu o raeno fondati
;
ma die bastano a tenere

sull'avviso tutfi i Governi. Anzi diceramo poco col dire sull'avuiso;

dovevamo dire in parata prossima di difesa, potendo benissirao av-

venire da un' ora all' altra die il mutamento inopinato di un Ministe-

ro vi faccia trovare nemico un Governo armatissimo ,
nel quale col

precedente si potea avere fiducia di avere un amico.

Ecco dunque a quali termini e stata condotta la moderna Europa

da quello spirito d' indipendenza individuale, che ha la sua piu am-

pia esplicazione civile e politica negli odierni ordini rappresentativi f

E stata condolta a costituire il regno della forza, che e precisamente H

contrario di quello che lo spirito d' indipendenza voleva e prometteva.

E che altro sono quattro milioni di armati, che coi mezzi prepotenti

di distruzione di cui dispongono equivalgono a quaranta ? Sono egli

altro che forza al di dentro per comprimere , forza al di fuori per

incutere rispetto o timore ? ma sempre forza. Che se si considers

come quella sterminata forza e pagata a pronti contanti da quelle so-

ciela medesime che ne debbono essere o compresse o minacciate r

s' intendera aggevolmente come 1' indipendenza eterodossa abbia de-

gnamente meritati i suoi cultori. Quest! la celebrarono e la inciela-

rono per amore di liberta e di quattrini ;
ed ecco che essa li ha coiv

dotti bel bello a comperarsi coi proprii qualtrini la servitudine.

-.
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V. 27. Creo Iddio 1'uomo ad immagine sua . . . . creo maschio e

femmina . Questa pluralita dei sessi non sembra accordarsi col sin-

golare uomo : cio dimostra che la voce uomo qui signitica non tanto

1' individuo, il quale primo lo rappresentava, quanto 1' uomo in gene-

re, la specie umana. Cos! se dicesse : Iddio creo 1'elefante; lo creo

maschio e femmina : ovvcro Iddio creo il leone ; lo creo maschio e

femmina : ognuno intenderebbe non parlarsi d' un animate individuo

ma della specie, la quale non sarebbc compiuta ne nel leone, ne

neH'elefante ,
ne nell' uomo, dacche non vi sarebbe il mezzo neces-

sario per propagarsi , moltiplicarsi e durare indefinitamente.

V. 28. E benedisseli Iddio e disse: siale fecondi e molliplicatevi

e riempite la terra ed assoggeltatela : e dominate sopra i pesci del

mare
,
ed i volatili dell'aria, e sopra tutti gli animali, che muovonsi

sopra la terra.

V. 29. E disse Iddio : Ecco vi ho date tutte 1'erbe, che fanno

seme sopra la terra, e tutte le piante che hanno in se semcnza del

loro genere , acciocche a voi servano per cibo.

V. 30. Ed a tutti gli animali , e a tutti i volatili dell' aria
,
e a

quanli muovonsi sulla terra animali viventi ,
ed ogni erba verde per

cibo. E cosi fu.

1 Yedi il volume precedente pag. 402 e segg.

Serie V, vol, U} fasc. 290. 10 5 Aprile 1862
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Sembra da questo luogo dedursi
,
che il cibo delta nostra specie

fosse da principle e dovesse essere unicamente vegetabile, e 1' uorno

fosse in origine un ahimale frugivoro ,
come le scimmie. I suoi denti

sembrerebbono imlicar eio
;
bendi''- . inventala qu ilche arte , 1'essere

intelligente ,
servito dalla mano

, possa, specialmente coll' uso del

fuoco
,
far uso d'ogni soria di cibi provenienti dai due regni orga-

nizzati. La dottrina accennata e validamente confermata dal luogo

del C. IX del Genesi, ove st-ripete piu ampliata la benedizione qui

data aiprimi parent!. Ecco il testo.

C. IX, Y. 1. Benedixitque Deus Noe e! filiis
ehis. Et dixit ad eos:

Cre'scite*ef MipUcnmini et replete ierr<Ml*'&r '/i'l*4.ifr.
i

,.

V 2. Et terror vester et tremor sit super omnia animalia terrae

et super omnes volucres coeli
,
cum universis

, quae mo yen fur super

terrain; omnes piscesmmis mamti veslrae tradili sunt.

V. 3. Et omne quod movetur, et vivif erit wbte in cibum: quasi

olera virentialrffdidii vobis omnia.

Credo di failo la sejilenza" indicata
,
essere la piu cotouBe fra i

Padri della Chtesa, e gli Hitei'preti Cattolici.

Aveva Iddie irteariieato i primi parent i di riempire la Terra (G.I,

v. 28). II medcsimo ripete dopo il diluvio a Noe e a' suoi figliuoli

( C. IX, v. !<}. IJ numero degli uomini
,

osservo il Buffon ,
e dive-

nuto mille voile raaggrwe di qnello di alcun'alfra specie di animali

grand! e possenti. E pure il suo regime iraturale pare il meno propi-

zio alia difftfsione; po'iche, come mostraao il su slomaco, gl'in-

testini e specialmente i denti; esse non. e camivoro nd essenzial-

mente erbivoro, ma e naturahuente e primitivamenle frugivoro 1.

Pilagora presso Ovidio (Met. L. XV) :

ir,.b <M
Atvetus ilia aetas

, em fecimus aurea nomen,
-

Fetibus arboreis
,
et guas humus edncat herbis^

Fortunata full, nee polhrit ora cruore.

..Brt^.' .lf::M^:i; fc :'

GOBI Dieearco 2, Porfirio e Plutauou^

.'^-j'l

1 FLOURENS De la Longevite humaine. Ed. 3, pag. 125-127.

2 Presso S. Girolamo contra hvinianum.

<
'

"
^* >''f
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Non e mancato chi abbia pensato, che ne'primi tempi tulti i bruti,

quelli eziandio
,
che i denti e^gli artigli dichiarano animali da preda,

si astenessero dal \itlo animate. II verso 30 del . I sembrerebbe

favorevole a teil sentenza. Fra gli antichi Greci correva voce che gli

animali non fossero stati carnivori e sanguinarii, regnante Saturno
,

nell'eta dell'oro e dell' innocenza; ma soltanto sotto il regno di Gio-

ve. A lui da Virgilio la colpa delta rapacita de' \n^\:^Praedarique lu-

pos iussit, pontmnque -moneri 1. S. Tommaso, di eui & nola la ri-

serbatezza nel notare.lealimi sentenze, dichiara questa ./ tutlo if-

ragionevole *2. Non penso che alcuno oggidi, alnieno se alcan poeo

e iniziato negli studii natnralf, vrra persuatlersi ,
che i leoni, le

tigri , :ilupi o aneora i'gatti -si stessero un tempo content! at vitto

pitagorteo. Le osservazioni de' geologi hanno provato ,
che ne' period!

geologic! erano animali, i quali vivevaao di vitto animate. Del resto,

e provato, e debbo allrov averlo arvertilo, che quell'ogni (ogni be-

stia, ogni volatile) parecchie--volte Bella Scrittura significa moltitu-

dine, ma non totalila. Del reslo la vila del regno animate e fondata

sul regno vegetabile : moltissimi animali si cibano di plante ; ed i car-

nivori nutiisconsi generalniyeiite degli animali erbhori.

Non debbo lasciar di avvertire, che ove qui si trova hominem,

net!' ebneo e EiiH (Adam) ,
nome <ippellati\o di 'tutta la specie

umana, e proprio del primo uomo. tn-vero allorche non era altro

uomo, salvo che Adamo, >tanlo era dire Adamo, quanlo t'uomo. Co-

munemente i Lessicografi deducono tol nome da no"iN terra, perche

;'/. yjhl
'

1 GEORG. 1, v. 130. V. et Eelo& J^^.^^jo
2 Hoc est omninO'irrationabile : non enim

:per peccalum hominis natnra

animatium est mutata, ut quibus nunc naturals est- comedefe aliorwn ani-

malium carries, tune vixissent de herbis, sicut leones, et falcones. Nee Glos.

Sedae dicit Gen. 2. quod ligna, tt herba sunt omnibus animalibus et avibus

in cibum sed quibusdom. 'Fuisset vrgo natwralis disceriHa. inter quaedaan

animalia. Nee tamen propter hoc subtraherentur dominio hominis; sicut nee

nunc propter hocsubtrahwttur dominio Dei, cuim provhlentw, Aoc totum

dispensatur. Et huius providentiae h*mo executor futsset; Mt-etiam nunc

apparel in animalibus domesticis. JMimstrantur mim faiconibus domcsticis

per homines gallinae in cilum. P. 1. q. XCVI. art. 1. fi stata duaque

buona ventura per le gallioe, .eheeia passala di moda la eaecia'coi falchi.
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questa somministro la materia al corpo dell' uomo
,
e questa vogliono

cosi chiamata da D"iK adam rubuit, dal colore piu o men rossiccio,

che ha spesso (loseph. Antiq. lud. L. 1, C. 1). Giobbe Ludolfo
,

peritissimo nella lingua etiopica, lo deriva dalla radice etiopica DIN
4

che significa iucundum, elegantem, amoenum esse, e pensa cosi es-

sere stato appellate il primo uomo
, quasi formoswn 1

. Altri ha pen-

sato dedurre il nome Adamo dal colore rossiccio della pelle e de' ca-

pelli 2. Comunque siasi ,
e certo che il corpo umano fu formato dal

limo della terra
,
non meno di quelli degli animali terrestri. For-

mavit Dominus Dens hominem de limo terrae, el inspiravit in faciem

eim spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem (Gen.

. II, v. 7) e possiamo immaginare che, come gli animali terrestri
,

uscisse dalla terra. Se gli antichi (Egizii o allri) facevano uscire

dal limo gli animali
,
e anche il loro Monarca ,

non era forse una

pura favola, ma probabilmente un avanzo di antichissima tradizione :

erravano se,- soltanto ricordando la cagion materiale, dimenticavano

la Cation prima ed efficiente.

Lo stesso puo dirsi del chiamare la terra nostra comune madre :

Tulti tornate alia gran madre antica 3
.

-. ^''-^..^V'.V' .' f ";;. -,
'

La creazione della donna e accennata di passaggio nel G. I. (v. 27)

e similmente nel C. V. (v. 2) masculum et foeminam creavit eos, et

benedixit illis, et vocavit nomen eorum Adam 4 in die, qua creati

sunt. Un poco piu e particolarizzata nel Cap. II. hi leggiamo :

V. 18. Disse ancora Iddio : noo e bene che 1'uomo sia solo :

Facciamogli un aiuto che gli conveuga.

V. 19. Avendo dunque il Signore Dio formati dalla terra lutti gli

animali terrestri
,
e tutti i volatili del cielo

,
li fe venire alia pre-

.senza tiell' uomo
, perche ei vedesse il nome da dare loro

;
ed ogni

nome che die 1'uomo agli animali viventi, desso e il suo nome.

}^>W -,/i.j,'^- ,,: :-.. , .-.-.

1 In Hist. Aethiopicam Comment. Num. 107. ad 1. 1.

2 Bus. FRANC, DE SALLES Hist. Nat. des races humaines on Philosophic

fthnographique 1849, pag. 245-250.

4J PETRARCA. , ^tm . J^T]

4 CI6 conferma, essere Adamo nome appellative della specie umana.
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V. 20. E 1'uomo impose nomi convenient! a tulli gli animali e

a tutti i volatili dell' aria ed a lutte le bestie della terra : ma non si

trovava per 1'uomo un aiuto a lui somigliante (
o conveniente ).

V. 21. Mando dunque il Signore Iddio ad Adamo un profondo

sonno 1, e mentre egli dormiva, gli tolse una delle sue costole e rai-

se in luogo di essa della carne.

V. 22. E della costola, tolta all' uomo, fabbrico il Signore Iddio

una donna 2
, e presentolla all' uomo 3.

V. 23. Ed egli disse : questo adesso
( e) osso delle ossa mie, e

came della carne mia : ella avra il nome dell' uomo, poiche dall' uo-

mo fu tratta.

$.; 24. Per la qual cosa 1'uomo lascera il padre suo, e la madre,

e sara unilo alia sua consorte, e i due saranno solo una carne.

Quesle ullime parole leggonsi citate dal Salvatore
(
Matlh. XIX

,

5
)
come parole di Dio

,
dimostranti 1' indissolubilita del matrimo-

nio
;
da cio deduces! ,

che per istinto dello Spiriio di Dio furono

proferile dal primo uomo. Esse furono e saranno la legge immuta-

bile dell' unione legitlima dell' uomo e della donna
,
anche dopo che

le disordinate passioni hanno resa difficile e penosa una tal legge ai

ligliuoli dell' uomo, non piu innocent e.

Iddio voile creare la donna ,
e voile che 1' uomo stesso bramasse

lal compagnia ,
necessaria alia moltiplicazione dell' uman genere.

Dispose percio che allo sguardo di lui si offerissero molte specie di

animali, specialmente quadrupedi e volatili, talche esso avesse agio

di osservare come quelli non -erano soli nella loro specie ,
ma ac-

compagnati come occorre a moltiplicarla e diiTonderla, mentre egli

1 Estasl, traducono i LXX.

2 La versione arabica rende: Iddio fecrescere la costa tolta ad Adamo.

3 Unum et singulum crcavit, non utlque solum sine hwnana socielate de-

serendum , sed ut eo modo vehementius ei commendaretur ipsius sodetatis

unitas, vinculumque concordiae, si non tantum inter se naturae similitudine,

verum etiam cognalionis affectu homines neclerentur ; quando ncc ipsam

quidem foeminam copulandam viro sicut ipsum creare illi placuit , sed ex

ipso, ut omne ex homine uno diffunderet humanum genus, AUGUST, de Civ.

Dei. L. XII. c. 21.
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era solo ,
e niuno fra tanti viventi pelosi o piumali era a lui con-

forme o dicevole compagnia. Osservando quest! , usava della loque-

la, imponendo loro, come signore, nomi diversi, tratti o dal suono

della lor voce o da altre proprieta , ne udendo cbi gli rispondesse ,

dove sorgergli o crescere In eiiore la brama d'un essere a se sorai-

gliante ,
e dotato esso pure dell' ammirabil dono della favella

,
dal

quale e generate e soddisfatto il bisogno di comunicar co' suoi simili.

Non discutero qui alcuna quest ione intorno al linguaggio primiti-

vo : assai agitate tra i filosofl e la possibilita d' un linguaggio pri-

mitive, inventato e formato naturalmente dall' uomo. Ouanto al fat-

to , puo non mverisimilmente immaginarsi die la cosa andasse cosi.

Iddio che all'ucmo avea dato la facolla di parlare, negatn ai bruti, di-

versa molto dal potere di ripetere alcune parole umane, che Iroviamo

in alcuni uccelli ; aggiunse alia facolta 1' istinto di fame uso ,
come

ttitti gli animali hanno per istinto di attuare le proprie facolta. Cre-

desi comunemente che il Creatore ispirasse e, a cosi dire, insegnas-

se all' uomo primo il linguaggio ch' esso pad6. Forse ispiro non un

linguag^o eompiuto ,
ma infuse prima nell' anima ragionevole una

lendenza ad espriraere con alcune determinate voci n certo numero

d' idee generali di qualita e di arioni
,
che potesse poi quella appli-

care agli oggetti, i quali le presenlerebbono i sensi, e cosi imporre

i nomi agli animali, e ad altri oggetti. Forse tal lendenza si svi-

luppo a mano a mano, allorche veniva occasione di altuarla. Se cosi

ando la cosa, eominciossi fin d'allora a verificare in un certo sense,

do che Dante poi finse insegnalogli da Adamo. ?**

Opera naturale e ch' uom favella
,

Ma, cosi o cosi, natura lascia

Poi fare a voi seeondo che v' abbella '
.

Ma come intenderemo che Dio meno all'uomo ogni bestia del cam-

po, ed ogni volatile del cielo, c 1'uomo impose a tutli il nome? E

primamente : Dee intendersi in senso proprio e storico questa pre-

sentazioae degli animali all' uomo, o figuralaniejile ? II Gaclano cosi

. !';'i^jH ,'(*> iA {/..."

1 DANTE Parad. XXVI. v. 130.
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opino e intorno a quosia presentazione, ed alia formaziono della don-

na 1. Qiiesto mode d'.interpretazione si aAYicina alia ermeneutica

di'Origcne, disapprovata dai SS. Padri
,
e non e da ammettersi. Chi

soffrirebbe die cosi s' inlerprctassero i luoghtt alquanto difiicili di

Erodoto o di Livio? Se qui c qualchc diffieolta, non e tale ehe ci

astringa ad abbandonare il senso stories. Non e peraltro necessario

andaro all' allra estremi&, e -prenflep le singole parole , sia deH'ori-

giBalc'O delta; volgata, net jM:strett0) senso grammatical, anche se

ne lifn fuwa un sonfimH{o mono opjiortttno e men Tcmimile.

Si eer-ea, se le cose qui narrate avvennero futte nella sesia gior-

mtta-'? SL Kon possianao aderire a S. Filastrio dft Bresoia
,

il quale

ti-alto da>cretici eoloro, ehe credono prima ssere stato formato dalla

terra i\ corpo ummno, e quindi creata fnnima
;
conlro i qwali insegna,

1' aiiima essere stata creala nella- sesta gior-ftata,- e il
r

corpo nella set-

tima
,
ed essersi'allora formata la donna. Nulla e nell' altra proposi-

zione die punto senta d' crcsia
;
ed assai bene risponde alia teitera del

testo. Ghe il eorpo dell'uomo fosse formato la sesta giomata, assai

dro sii<Jioe nelC. I , v. 26 e scgi.. DeH'anima separata ivi non e

paw?olai Qoesta nai e F Homo. (Fueiamis. houmnem}, ne- qtiesta domina

sui bruti, m a qiiesta f dette : cr&scite ei multiplicamini et replete

iernstm, ne ad essa sono dale pen cdbo leerbe ed i firutli degli alberi.

Rispetto ad Eva, raalgrado r dubbi- di taluno, e manifesto ehe essa

aneora fu crcara nella sesta giomata. Nol G. 1^ v. 27 feggiamo:

Crwttwt Deus hominem... m&svulvm el foewmann crmvii eos %: e

nel v. 34 : E fu sera, e fu nwttiho, giorno serf. Nella seltima gior-

naia troviamo compita ropera< di Bio, e Dio requievit ab universo

opere quodr pntrarat.; dunqne nulla dtnuovo fece Iddio nella scttima

giornata, ne fcHrmando la donna , conapi la croazione della specie

1 CA.IETANI Opera Lugduni 1639 T. 1. pag. 21 : Adduxit, non locali motu

$ed.int*llectuaii advents... ut videret oculis mentis nattiram lerreatrinm .....

Cogorcxipso textu et contexts intelligew hanc mulieru producticmom noat,

vt sonat litera>.; sed secundum mysterium^ nm.allcgoriae, sed parabolae.

2 Nessuno dee dubitare, scrive PArcivescovo Martini, eh'Evafbssecrea-

ta, come Adamo, net sesto giorno, dicendo iri Mose-: li crcomaschwe-fem-
mina. In C. II. v. 18.
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umana, restata imperfetla nella sesta 1. Finalmcnle nella sesla gior-

nata, vide Iddio lutte le cose, che aveva falle, ed erano molto buone

(I, 31
). Dunque allora 1' uomo non era solo, senza la donna : dacche

avendo Iddio detto che cio non est bonum, non poleva vederlo valde

bonum.

Dee intendersi a rigore che tulti gli animali, lerreslri e volatili r

furono presentali al primo uomo ed a ciascuno die esso il proprio no-

me? Bee cio estendersi eziandio agli acqualici, come penso il Criso-

stomo? Degli acquatici non e motto nel sacro testo, e le parole di

questo sembrano piultosto escluderli che includerli : onde anche noi

li escludiamo con S. Agostino 2 e col maggior numero degli inter-

preti. Invero se includansi anche i molluschi testacei o nudi , e gli

altri animaletti, abitaiori dell'acque, sarebbe facceuda da non pill

finirla. Ed a qual pro esaminare e nominare lanti viventi, che se-

polti nell' abisso, non erano la massima parte per presentarsi mai al

suo sguardo?

Ne vorro crederci obbligati a pensare, che tulle assolutamente le

specie animali, terrestri e volatili , si preseutassero al primo uomo,

perch' egli tutte quante le osservasse ed a ciascuna desse il nome con-

veniente. E da rammentare, che la voce ebrea ^D , benche traducasi

tulti (omnia, cuncta, universa] , talora non significa se non molti.

Ne sono esempi non solo ne' profeli ,
ma nello stesso Pentaleuco di

Mose 3. Non siamo piu obbligati a credere che a tutti gli animali

terrestri e volatili 1' uomo primo imponesse il nome , che a credere,

a quei primi tempi tutti gli animali" essere stati contenti a} yilto ve-

getabile. Le affermazioni ne' due luoghi sembrano ugualmente uni-

versali. In quale immenso serraglio di bestie doveva essere tramu-

tato quel paradiso di delizie destinato all' uomo innocente ! E quanta

tempo conveniva occupare in tale operazione ! altro che una porzione

1 Leggesi nella Volgata (
C. HI, v. 2.) Complevitque Deus die septimo

opus suum, quod fecerat, ma il senso e compleverat, poiche il settimo gior-

no requievit, come ivi e scritto. II testo e la versione samaritana, e la ver-

sione siriaca leggono : Complevit Deus die sexto.

2 De Gen. ad lit. IX. c. 12.

3 Ex. gr. Gen. c. XLI, v. 8. Exod. c. 14 ecc.
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iT un giorno ! Innumerabili animali
,
diversi d' indole , di clima

,
di

tutto
,
da tante diverse ed alcune reraotissime region! , gli immagi-

nererao raccolti in un solo luogo ad un concilio
, per presenters! al-

1'uomo e da lui udire un nome, che non erano piii per ascoltare,

tornando alia lor patria, lultora inabilata da esseri parlanti? Cio ec-

cede ogni verisimiglianza. Alcuni, es. gr. il Galmet, hanno volulo

render la cosa piu verisimile, supponendo creati non lung! dal para-

diso, ove Dio inlrodusse I' uomo, tulli gli animali lerreslri. Questa

opinions era stata gia esclusa da' SS. Agostino 1 e Gregorio Nisse-

no 2, e non e affatto accellabile ora
,
die i loro avanzi si sono rinve-

iiuti in tulle le parti del globo. S. Agostino penso che per opera de-

gli angeli gli animali fossero presentati all' uomo. S. Ambrogio opi-

nava, le fiere e gli uccelli essere stali congregali per mezzo sopran-

naturale e divino, ed i quadrupedi mansueli averli potuti raccogliere

1'uomo medesimo 3. Non e nel testo indicate alcun mezzo prelerna-

lurale, ne a questo credo necessario ricorrere. Se agli anlichi fossero

state conosciute tante specie animali, dimoranti senza piu nell'Ame-

rica o nell'Australia, forse avrcbbono risparmiato di presenlarle al-

1'uomo, col mezzo di un gran miracolo. Non troviamo nel Gencsi ,

die i bruti dalle piu remote contrade venissero a rendere omaggio

al primo uomo, o glipassasseroinnanziappaiati, in lunghissima pro-

cessione, mentre egli recitava su loro una inlerminabile serie di

nomi, quasi vo'.esse prevenire il Linneo componendo un Systerna

Naturae.

Come dunque gli evenli qui espressi potraimo intendersi senza tra-

scurare il senso storico o letterale, ed evitando a un tempo di espor-

re la sacra istoria al riso de' saggi del mondo?

Descrivere co' loro particolari de' falti
,

inlorno a' quali non ab-

biamo dalla sacra istoria, se non poche parole, ed affermare die la

cosa ando appunto cosi e non allrimenli, non sarebbe traltare il sog-

gello da interprete o da filosofo
,
ma porsi in ischiera col Milton

,

col Tasso, e col Menzini. Tuttavia mi sembra, che senza far violenza

1 De C. D. L. XII c. 21.

2 GREG. NYSS. De horn, opifirio.

3 AMBR. deParad. C. II.
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al sacro (os(o ne al imon senso , possano le cose concepirsi a un di-

presso in questo modo. -Volendo il Oca tore die I uouio bramasse

una compagna necsssaria alia propagswkme della specie, dispose die

gran numero dianioiali, specialmenle quadruped! e \oialili, si oilris-

sero ai suoi sguardi : moiti ne aveva ibrse gia collocali nel paradiso,

ove pose 1'uomo, e moili altri forse dispose die penelragjsero in esso

senza die a do fosse duopo alcun mezzo sovrammlurale. L'uoiuo,

libero da aHre<we, ebbe i'agio di osservarli e di avv-ertiFe prmei-

palmente coiue quelli con erano soli
,
ciascuno ueiia sua specie, ma

tutti erano forniti , per mezzo di una compagna ,
di quanlo ecrorrc

a moltiplicarla e diffoderla, menlj'c ogli, oiii in iwilicolare eva dello

di esser feeondo e molUplicarsi ed empire la terra, egii per c0jalra-

rio eon aveva come eio iai'C, ne fra tanti \i\eali Irovava chi a lui

somigliasae o gli -Gonvenisse.- Ossenaiido gli anima-li, faceva uso

della fovella
, imponeiido loro iiomi coin euienti ,

come ^)oi lecero i

signori co' loro suddili e servi 1.

Ma Yon-emo ^upporiic, cite in q*iel -priteo tempo 11011 in aliro 1'ae-

mo si ocenpasse, salvo se ncllo studio della zoolngia? Noa si sara

trattenmto in ammicare, lodare e Jjenedire ii (Crealwro, in rallegr-am

nella sua fakiura, e giubilare neU opera delle sue mani -? Xon

avra aitcrnaiuente levato gli ocelli al cielo e giratili al terreno die

variameBte adorno, sembrava dirgli :

Yeaitferbetta,
:

i fiori e gli arboscelli,

Che questa terra sol da se produce 3?

. .-<"" '

'j'^. i.M .

1-i.nche ifA gli uomiiu e u?o, dice qui il Crisostottio, che, acquistaa-

do de' servi, impongaiio ad essi uu nuovo nomo (Horn. XIV in Gen.).

Couviene al.duce e al prhicipe assegnare il proprio nome a ciasuno del

sudditi, dice FILOXE de mundi optftcio. Jlose Bar-Cepha reca anche esso

Tesempio de' servi (de farad. P. I, c. 28.) Non troviamo incaricato 1'no-

mo di dare il nome aile pianle: queste gli erano date iaciho, nou sud-

dite o serve. :\ M*x^;jU..'j -^ <J .

2 Ps. .XCI. v.,.o...AJcum xabbini credeltero ioyirov\i^ato questo salmo

da Adamo, appena create. Ma ivi soa mentovati degli strumenti da mu-

sica, si parla de
1

peccatori e de' loro castiglii, onde e da crederlo me-

no antico.

3 DAME Purg. C. XXY11, 134. II poeta s' imaiogiDa ssere nel Para-

diso terreslre.



COMPARAIA COL GEKESI 155

IVe sempre, penso ,
sara stalo femio e come radkalo

, a modo degli

alberi, e presto

Vago gia di cercar dentro c d' intorno

La divina fbresta spessjte iM ff
>r'

.i/i -Otjm./. rai*9q<t;,jj< *#V% rtiWrtvfcV'j^i; J-.1--' r .'-T'r!;j

avra comincialo a percorrerla. ,
ed osservarla

,
ne avra obblialo il

comando del Creatore, di mangiare delle piante del Paradise (Gen.

C. II, v. 16), fuor solamente di quella, il cui cibo saria stalo a lui si

funeslo. La vista degli aiiimali liitli inlenli al pasto avrebbe impedito

tale obblivione. Era collocate in quel dilelloso giardino, affinche lo

coltivasse e lo eustodisse (Ii, 15}: non avra presto cominciato ad

eseguir tale ofllcio ? Amo piulloslo imniaginarlo allernante queste

ope.razioni e col riposo, e collo studio piacevole ed inlerrotto degli

animali, imponendo loro acconci nomi, e cosi esercitando eziandio la

facolta delta parola , esercizio al quale pole per avventura aiutarlo

ed eccitarlo la voce delle annoniosc creaAui-e ,
entitle dell' uomo nel

gusto e nella memoria della musica.

Dicam quod mihi videtur, sine affirmoMdi temeritale. protestoeoa

S. Agostino. Quesla imposizione di nomi piu agevolmenle si eonce-

pisce, ove suppongasi ;
die a pochi animali desse it primo uomo no-

mi proprii e specific!, probabilmente o a quelli che colla vastita della

mole piu ferivano i suoi sguardi o piu alti gli apparivano' a rcnder-

gli utili servigi, es. gr. all'elefante, al eamello, al cane domeslico,

al cavallo, al bue (bos taurus), al montone, forse ad alcuni allri. fa-

cilmente addomesticabili , come all'asino,. alia capra, al gatlo, e fra

gli uccelli alia colomba, e al gallo domestico. Al piu degli altri afli-

mali, terrestri e volalili, possiamo opinai'e eke fosse l!uoao> contento

di dare de' nomi di generi o di famiglia, i quali oomprendouo ciascu-

na o pareccliie specie simOi fra loro ae' principal} caj-atteri. Es. gr.

se die un nome agl' insetli volanti ,
e verisimile (iO-

mi pare) ebe a

tiillo 1'ordine de' lepidoileri desse solo un nome ,
di cui poscia do-

vesse farsi a un dipresso 1'uso, che noi facciamo della voce farfalla :

cosi con una voce equivalent^ alia nostra musca potea comprendere
'*.', 'itit;<>i'i' .--.' uiUl'o>T4ilii4 fl-iitJ UJ>t ; /-U'i'i ({ 7 uRtttfel ^Sf ,-<>i'iiV'1^'

1 Ivi C. XXVIII, 1.
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e le specie die sono nel genere Linneano musca, ed anche allre del-

1'ordine del dilleri e forse alcune di quelle degl' imenotteri, es. gr.

Tape (mouche a miel.J Sembra assai verisimile che un solo nome

fosse dato a piu specie d'uccelli, tanto simiglianti fra loro, che paio-

no a prima vista appartenenti ad una sol < specie. Come tulti sicura-

mente confessano
,
che non tutli gl' individui del regno animale si

presentarono all'uomo, ma soltanto alcuni come rappresentanti delle

diverse specie, cosi mi e credibile, non gia tutte le specie di bruli

ierrestri e volanli, ch' e un numero sterminalo, ma piultoslo alcune

specie, come rappresentanti di generi numerosi, o di numerose fa-

miglie, essere state osservate e nominate dal primo padre. Poterono

eziandio senza alcuno inconveniente alcuni grandi mammiferi nella

lingua primitiva comprendersi sotto un sol nome, es. gr. la tigre,

il leopardo, la pantera ,
e qualche altra specie di quel terribil ge-

nere. Cosi, mi pare, la cosa s' intende semplicemente. Non cosi, se

facciamo condurre dall'America Meridionale il moslruoso Megaterio,

dalla Virginia o dalla Georgia il Megalonice, dalle sponde dell' Ohio

il gran Maslodonte, dall' Australia una quantila di marsupial!, e tanti

uccelli dal Brasile, dalla Cina ecc. ecc. La spiegazione da me pro-

posta non esige miracoli
,
da niuno atteslati

, pel trasporfo di tanti

bruti, perche questi non guastassero totalmente quel delizioso giar-

dino, e
piiii

conforme alia ragione e al buon senso, e percio sembra

da prcferirsi, non astringendoci il sacro Testo a rigettarla -1. Ma di

do basli.

Non trovando 1'uomo aiuto convenevole a lui, bramo una compagna
simile a se (quale vedeva non mancare ai bruti) per cui mezzo dit-

fondere e propagare I'umana famiglia 2. Iddio lo compiacque. Se-

guita il racconto della formazione della donna. Queslo era accennato

di volo nel C. I
,

v. 27 e si torna ad accennare al C. V ,
v. 2. Se

nulla al trove si leggesse intorno alia donna , si crederebbero , e non

a torto, tbrmati in un sol tempo aintbo i sessi. Ma nel C. II veggiamo

1 Applico qui le parole del Suarez. Haec sententia est magis philo-

sophica et ration! conformis
,

cui magis iuhaerendura est quaudo scri-

ptura non cogit. De op. sex dier. II, c. 7.

2 Gen. II, 20, 21.
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la cosa procedere assai diversamentc. E da notare, che se come nel

C. II. si favella alquanto piu stesamente dclla formazione de' primi

parent! ,
cosi in qualche luogo si facesse delle piante e de' bruti, chi

sa quante cose, die ora, chi guarda solo alia leltera del C. I
,
sem-

brano fatte in un sol tempo , apparirebbono formate in tempi distinti

o non assai prossimi ! Veniamo alia formazione della donna.

E mando il Signore Iddio all' uorno un profondo sonno exo-cootv

Iraducono i LXX : Aquila traduce x<rca?cpav , quasi dicesse un pro-

fondo sopore. S. Agoslino e S. Bernardo veggono qui una sacra &

soprannaturale estasi, perche in questo sonno o vide 1' uomo cio che

in lui il Signore faceva r o illustrato da Dio lo conobbe e appena de-

stato lo espresse : cosi pensano ancora Mose Bar-Cepha , Procopio e

Ruberto. Sembra che il primo padre fosse allora nello stato
,

nel

(male 1' uomo alienato dai sensi ,
non sente dolore per le operazioni ,

le quali in altro stato riuscirebbero assai dolorose.

Ed essendo esso addormenlalo , gli tolse una delle sue coste e

pose in luogo di essa della carne. La \oce originale significa sicura-

mente cosla e cosi la vedo da tutti tradotta. Fa qualche difficolta

rimmaginare il primo uomo o create con una costa di piu , e quasi

mostruoso per eccesso, o quindi duranle tutta la lunga sua vita con

una costa di meno, se non voglia dirsi col Caterino
,
che Iddio tolse

all' uomo colla costa la carne aderenle 1
,
e formato subitamente il

corpo della donna, ripose nel luogo altra carne con altra simil costa.

Mi pare importante una annotazione del eel. Rabbino Maimonide, che

riferisce una doltrina dvsapienti della sua nazione 2
,

j quali inter-

pretavano una costa per una parte. Fa osservare il Grozio che ezian-

dio i Greci traducono quel vocabolo per parte nell' Esodo XXVI
,

28, 35; XXXVI, 27 &. Alcuni Rabbini, lo abbiamo dallo stesso

1 Nel v. 23. Adamo e inlrodotto a dire: questo eosso delle mie ossa e

carne della mia carne.

2 Dicunt etiam (sapientes nostri) unam ex costis idem esse ac unam ex

partibus vel unam partem eius, quam explicationcm conformant ex eo quod
in Targum vocabulum y^ tzelah redditur per TJD setar, ut tzelah, co-

sta tabernaculi redditur in Targum per selar lalus tabernaculi. More Ne-

vochim, L. II, C. 20, vers. I. Buxlorfii.

3 Nella Yolgata in quest! luoghi e latere tabernaculi, partem tabernaculi*
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Mose Maimonide, adottavan il mito di Platone 1
(gli androgeni ) , so-

stiluendo Iddio a Giove ,
ed Adamo ad Apollo. E superfluo aggiim-

gere chc quesia storiella pagano-rabbinica e stata sempre disappro-

vals nella CMesa ristiana.

Come il favellare di Dio nel G. I, cosi questo suo operare del C. II,.

sono operazioni conrenienti all' Onnipotente ,
cioe eseguite dalla sua

volonta senza piu. PeMacito comando di Queiche puote, le cose so-

no quali ei le vuote. Yuole che dal lato del primo padre immerso

nel sonno, esca- formato della sua slessa sostanza un corpo femminile,

piccolo probabilmente da principle, ma ctie presto dee pervenire alle

giuste dimension! dal sommo Arcliitetlo assegnate ;
e come Egli viiole

cosi avviene. Al corpo il Creatore infondo uno spirito vivificante
, e

lo adorna de' naturali, e de' superni doni in quella misura
,
che ad

esso piacque. In questo mode
, se punto io veggo, ne si posterga il

senso letterale, ne troppo servilmente si aderisce alia corteccia della

lettera, ma traducesi senza piu in linguaggio freddamenle filosofico

quello ligurato, e ohe forse sembra alquanto poetico del legislatore

Israelita.

Queslo modo di produzione della donna
,

Novello a noi, perche qui non si trova 2

ha potuto sembrare stnano. Ma possiamo sfidare i criiki ad adtH-

larci per la produzione de' primi parenti un modo di produzione, die

non sembri almeno ugualmente strano. Strano e per noi, quanto al-

lontanasi dal consueto andamento delle cose
;
e pure e evideste cJie

secondo questo non pote prodursi la prima donna, nulla ]>iu che

I'uomo prime. Se ci sembra sognare clri nemostra questa uscire dal

lato di quello, non sembra pnre'SogiKtfe cbi ci fa \edere il limo

trasformarsi in un corpo umano, e vivere? chi mostra uscire, senza

progenitori ,
dal seno della gran madre anliea elefanli , leoni e ca-

\alli? II racconto mosaico, rispetto alia formazione della donna, non

saria agevolmente cadirto nelta fantasia di alcun poela ,
ma prop'osto

che sia
,
dee apparire al filosofo piu ragionevole d'ogni altra ipotesi

-,',r,^n .'ftV-> f-'"--^
>>* uiYiW^r' Av^'

' <" ^--^
, %

,. ,

VK>fl\:vy\vV '/jihvV 'Dl-3'f.' W<^:WvVi'j'V K '&*. *-\ **

1 In Sympos.
2 DANTE Pvrg. X, 27.
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Immagicabile intorno a tal produzione. II Crealore nen, opera a ca~

priccio. Neque enivi, dice al.nostr.o proposilo S. Agoatino, polcnlia

temeraria,sed^dfn'e^lMe virlute ommpotens.est. Opera speopdoleggi

universal!, cioe secoudo-.ie sagge sue vulonta unifoiruu e permanent!;

ama queste figjiuole deUa sua sapienza ; percio allora eziandio die

da queste e necessario dipartirsi ,
se ne allontana meno die si puo.

Senza cerqare aUri esempii ,
il eorpo dell' uomo, non die quelli dei

bruti, flon e.creato dal nuUa, quasi per non violare quella chc ora

dieesi kgge di conservazione (eioe che niuua povziouc di materia si

crei di naovo o si annienlij.ma bensi e fovmato. di maleria preesi-

stente.; e iUiCio, io .pe^so, s'acootdano col (*ewai e.. quelli die nol

couobbero e coloro die non 1'apprezziino, Era impossibdle, die i due

primi pirenti nascessero nel modo ordiuar-k), generati da esseii so-

miglianli a loro. Foi'mato uno di essi per iminediato volere del Crca-

tore,.poteya 1'allro essere falto similmeute, ma poteva pure foimarsi

della malena xlel.primo, uscire.di esso, e cosi osserc came della

sa.i carne: queslo niodo r men Ionian* dall'usato aadamento di nalu-

,ra,.fu 1'elcllo. Non po(e\ia la prima donna nasoei-e oel niodo pre-

scriito alia nostia specie, e conwne agli aniiiiali :piii .conosciuti e

meno imperfeUi : ^i voile almeno formarla in jnodo.alquanlo analogo

a quello die liwasi in alcuni animali delle infinie. dassi, es. gr. nei

CQSI delti polipi d'acqua dolee o idre y i quali bullano certi sotlili

come ramuscelletli o radicelle, die poscia distaccansi e sono animali

compiuti : anzi questi straordinarii apimalucci posson dividersi in

piu pezzi, e ciascheduno eonlinua a vivere, e sovente diviene presto

un nuovo animale simile per la forma a quello di cui fu parte, non

men perfetto nella sua specie e vivente allo stesso medo l. Quesli

fenomeni non sono naturalmente possibili negli animali piu elevati ,

ne'quali la naiura segue, come si edeito, il principio della divisione

del lavoro
i ma soltanto in quesli, i\\

cui I'orgaiiizzazionc dapperlutto

omogenea sui)poue medesimezza iielle facolla e nel niodo d'azione :

lulle le parti di questi , avendo la stessa stiuHura , adempiono le

slesse mnzioni e etascuna concorre, al pari delle altre, alia prodtizione
-

''
-

'* '

TBEMBLBJ', Mewoipes pour ervir a F histoire d'un genre de polypes

d"eau douce, a bras en forme de wmiw. 1744.
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de' fenomeni vital! ,
ond'e che puo da per se coslituire un aniraale.

Certamente il corpo de' nostri progenitor! nqn ebbe questa sempli-

cita di struttura, ma pote il Creatore volerlo prodotto in modo non

aftatlo dissimile da quello, con cui produconsi questi inferior! anima-

1!
,
mentre non poteva esser prodotlo alia maniera degli animal! su-

perior!.

S. Agostino crede formato causalmente il corpo della donna allor-

che fa prodolto quello dell' uomo (essendo scritto masculum et foemi-

nam fecit eos), e propone il problema , se quel quasi germe do^ea

necessariamente nelle debite circostanze, uscire dal lato dell' uomo,

uscire in forma di donna, o soltanto poleva do avvenire, ma non per

forza naturale 1 (De Gen. ad literam. L. IX
, c. 17. Nel c. 18 se-

guenle preferisce laseconda sentenza).

Tornando al testo, abbiamo udito, che Adamo (comiuciamoad ap-

pellarlo col suo nome proprio ora che piii non e solo) vedendo la donna,

presentatagli dal Creatore, esclamo, quesla adesso osso delle ossa mie

came della mia came (c. II, v. 23) ; quasi dicesse; gli altri ani-

mali da me veduti non erano a me simili
,
ne a me convenienti

,
ne

format! della mia sostanza : ecco finalmente un essere a me somi-

gliante, a me conveniente, e come un altro me, per cui mezzo potro

procreare esseri a noi somiglianti , intelligent! ,
e favellanti

,
e cosi

anoltiplicare la specie ed empire la terra, giusta il comando del Crea-

1 Quod si quaeritur quomodo se habeat caussalis ilia conditio, in qua

primum homincm Deus fecit ad imagine-in et similitudinem suam (ibi quippe

ft hoc dictum est : masculum et foeminam fecit eos
)
utrum iam ilia ratio,

(juam mundi primis operibus concreai'it atquc cpncrevlt Deus, id habebat ul

sccundum earn iam necesse esset ex virilatere foeminam fieri, ex hoc tantuni

Jiabebat ut fieri posset. . . dicam quod mihi videatur, sine affirmandi temeri-

tnte. C. 17.

Le masse inorganiche, dai minimi crislallini microscopici fino alle gran-

di catene di montagne, possono dirsi da Dio formate caussaliier, da quan-
go Egli, creata la materia, mundi primis operibus concreavit le stabili leggi

aiaturali, secondo le quali necesse est che quelle masse inorganiche si for-

mino : alPopposto, creata la materia inorganica e lesue leggi, esisteva cio

di che poteano farsi i corpi organizzati, e ancora il corpo dell' uomo, sol

.<5he rOnnipotente volesse, ma non puo dirsi che cio sarebbe avveaulo

iiaturalmente, o in virtii di alcuna legge naturale.
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tore. Le ultime parole di quel verso sono rese a senso
(
ella avra

il nome dell' uomo , poiche daWuomo fu tratta); ne potevansi al

tutto secondo la lettera, mancando nella nostra lingua un nome per

la donna
,
indicante la sua origine dall'uomo. In latino si potrebbe,

risuscitando 1' anlico nome vira 1
, sepollo da molti secoli. Virago non

iudica propriamente il sesso, ma piuttosto una donna di animo virile.

Adamo aggiunse o sostitui a questo nome della consorte 1'altro
,

che 1' e restate come proprio, e chiamolla Eva
,
non prima peraltro

d'aver udita la sentenza pronunziata contro di lei dall' offeso Crea-

tore ,
sub viri polestate eris et ipse dominabitur tui 2. La chiamo

Eva, perche era per esser madre di tutti i viventi (C. Ill, ivi). He-

vah in Ebreo suona vita 3.

Queste ultime parole proclamano la dottrina della universale fra-

tellanza dell' umana specie ,
annunziando che tutto 1' uman genere

era per discendere da una coppia ,
cioe da un solo uomo e da una

donna. Le scienze naturali confermano V unita della specie uma-

na, e che percio, senza fisica ripugnanza, si puo tutta derivarla da-

gli stessi progenitori. Le osservazioni naturali non possono dimo-

strare il fatto
;
ma non valgono ad impugnarlo : e cio basta. Questa

consolante, e sommamente morale dottrina
, che fa di tutti i popoli

tanti fratelli , e di tutto 1'iiman genere una famiglia ,
fu conservata

dagli Israeliti.

Leggiamo nel C. X della Sapienza (
v. 1

)
: La sapienza custodi

quello che prima fu formato da Dio, padre del mondo, allorche solo

fu creato . La tradizione passo ai Crisliani
,

e Paolo Apostolo inse-

gnava : E fece che da un solo tutto il genere umano si diffondesse

in tutta la faccia della terra 4
.

1 Cosi fa Gio. CLERC nella sua parafrasi. Foeminas antiqui, quas mine di-

cimus, viras appellabant, wide adhuc permanent virgines el viragines. Festus.

2 Gen. Ill, 16.

3 S.Epifanio nota che Adamo, neirimporre tal nome alia consorte, ebbe

in vista.quella donna e quel seme di lei, da cui dovea schiacciarsi il capo

al serpente, e renders'! all' uomo la vita spirituale pcrduta per la disubbi-

dienza di Eva. Quella donna, figliuola di Eva, fatta madre d'un figliuolo,

11 quale dara la vita a quelll ch' ebbero da Eva la morte, meritera giusta-

mente il nome di madre de' viventi. EPIPEI. haer. 78.

4 Act. XVII, 26.

Serie V, vol. II, fasc. 290. 11 8 Aprile 1862
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Lo stesso Apostolo suppone queslo fondamcnio alia dollrina da lui

duaramente esposta del peccato originale propagate da im solo ia

lutti gli uomini. Ecco come egli scrive ai Romani : Sicul per unum

hominem pecoatum in hunc mundum inlravit, et per peccalum mors,

et ita in omnes homines mors.pertransiit, in quo omnes peccave-

runt (Rom. V, 12). E nella prima ai Corintii: In Adam omnes mo-

riuntur (I. Cor. XV, .22). ;E nella seconda ai medesimi : Si units pro

omnibu'S mortuusest, ergo omnes mortuisunt (II. Cor. V, 14). Niun

Cristiano puo,pensare, il peccato primo e le sue conseguenze essersi

trasfuse soltanlo nella nostra razza Caucasea ,
e iihm uomo ha mai

sognato che certe razze umane sieno esenti dalla morte : se alcune

genti fossero assai rozze, per formare questo piacevol sogno, la filan-

tropia europea sarebbe pronta a disingannarli.

fiello ed util lavoro saria confermare con argomenti di vario genere,

filologici e fisiologici , la bella lesi della miica origine della umana

specie. Ma quando io fossi da do, per la cosi ampia maleria ch' ella e r

il trattarla eziandio sojiimariamenle accrescerebbe soverchio questo

lavoro il quale gia verge al suo fine, essendo ormai.al termine della

sesta giornata dell' Esamerone Mosaico.

,Piima del racconto della formazione di iEva,, leggiamo ,-nel C. II

(w. 15, 16, 17
) , die Iddio colloco Adamo ael Paradiso o giardino

di delizie, affinche lo colthasse e lo custodisse; e gli.fe comando e
'

disse : mangia di tulte le piante del paradiso : non dell' albero della

scienza del bene e del male : poiche in qualuaque giorno ne mange-

rai, tu morrai (o dherrai mortale).

Giustamente osserva S. Agostino non essere punto strano credere

che 1'uomo nel paradiso do\esse esercitare 1' agricoltum (o 1' orticol-

tura), non con Iravaglio di servo, ma per oriesto piacere dell'animo.

Lo stesso Santo l
,
e dopo lui il Tostato e il Lirano

, pensavano che

quella frase
, affinche lo collivasse e lo custodisse, polesse riferirsi a

Dio , primo Creatore e quindi custode di Adamo. Ma si oppone il

testo ebreo : dacche 1'allisso ivi posto e ripetulo e di genere femmi-

nino, onde appartiene al paradiso o al giardino 2.

1 Le Gen. ad lilt. VIU, c. 10.

2 PETAV. De Opif. II, c. 6, . 1.
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Sembro a S. Agostino ,
la proibizione e la minaccia seguente es-

sere fatta ad Adamo e ad Eva 1
, perche e detto in plurale : non

manducabitis de illo - morte moriemini. La diversita di numero tro-

vasi nel testo greco, non gia nell' ebreo ,
ne presso Simmaco ov' e

sempre il singolare, come nella odierna Volgata: ne comedes- mor-

te morieris. Pole la proibizione e la minaccia comunicarsi al solo

Adamo, e soltanto per mezzo di esso alia consorte 2.

Lasciamo il C. II del Genes! ,
e torniamo per pochi momenti al I

,

d esponiamone 1' ultimo verso.

E vide Iddio tuttocio die avea falto, ed ecco (ed era) moho buo-

no. E ra sera, e fti mattino
; giornata sesta.

Al racconto delle opere precedule ,
abbiamo udito da Mose

,
eke

Dio le vide esser buone (vv. 4, 10, 12, 18, 21, 25) : tutte le cose

dalla mano del Maestro eterno

Usciro ad atto che non avea fallo 5
.

ma ora che introduce il Supremo Artefice,* come a riguardare insie-

me tutle le sue opere , scrive ch' Ei le trovo non solo buone ma

grandemente buone : cosi in un egre'gio dipinto ,
1' artista pago di

se
,
trova buone le singole figure ,

ma assai buono
,

e bellissimo e

maraviglioso il tutto insieme.

Buonasenza dubbio e la luce, ma allora si manifesto, e si attwa

la sua bonta
, quando sono occhi da riceverla

,
e trariie vantaggio e

diletto. Buona e la divisione del nostro globo in terre asciutte ed inon-

date
,
e buona 1' atmosfera

,
che permette alle nubi lo spaziare nelle

sue elevate regioni , per poi innaffiare la terra asciutta
;
ma allora

cio e assai buono, quando le piante rivestono la superficie terrestre.

gli animali popolano essa
,
e le acque ,

e 1' aria, e questa serve alia

vita ed ai vantaggi degli esseri organizzalL Buone sono le pianle ,
e

il loro studio manifesta le cagioni finali
,
e la sapiente provvrdenza

del Creatore
;
ma allora divengono veramente utili ed assai buone

,

cio atte al loro fine, quando da essatraggono il nutrimento gli anima-

li
;
buona e mirabile 6 la serie animale

,
e meglio palesa la potenza

1 De Gen. ad. litt. VII, c. 17.

2 CHRYSOST. Horn. XIV, AMBROS. I de Parad. e. 12.

3 DAME Parad. XXIX, 23.
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e gli altri attributi di Signore dell' universe
; ma pero la grande

opera della creazione allora sollanto appare, qual'e, buona ed eccel-

lente
, quando si aggiunge quella parte ,

di cui scema rimanendosi
,

sarebbe Ironca e imperfelta ; non venendo a coronarla la creatura

immagine del Padre della natura
,

1' intelligenza fmita
,
che puo e

dee nella creatura ammirare il potere del Creatore
,

lodarlo
,
be-

nedirlo e servirlo
,
la quale a lutte le parti della nalura puo volgere

le sue speculazioni ,
e creature innumerabili de' cosi detti tre regni

fa servire a' suoi bisogni ,
a' suoi usi, ai suoi piaceri. Belle e degne

dell' approvazione del loro Autore erano le parti singole , ma bellis-

simo e di tal laude degnissimo e il tutto, il complesso di o^ieste

parti 1.

Le opere di questa sesta giornata sembrano un poco troppe , se

questa si \uole assolutamente un ordinario giorno solare. La prima

parte fu occupata dalla formazione de' bruti piu perfelti. Poleva Dio

crearli in un minuto, o meno : rife, non vediamo che nelle opere pre-

cedenti avesse lanta fretta. Per le altre operazioni ancora il tempo

pare breve
, specialmente se voglionsi intendere letteralissimamente

le parole cunctis animalibus terrae el universis wlalilibus coefi (c. II,

v. 19, 20) ,
e piu se agli animali domeslici e volanti si aggiungano

gli acquatici. Poi viene il profondo sonno estatico dell'uomo, la for-

mazione della donna ,
la presentazione di questa ad Adamo

,
e le pa-

role di Dio ad essi.

Meno conviene abbreviare queslo giorno, cki pone in esso e la fu-

nesta caduta ed il bando funeslo de' nostri progenitor! ,
come pen-

sarono i Santi Ireneo, Efrem ed Epifanio
2

,
non che altri meno an-

lichi 3, fra i quali Dante fa dire da Adamo :

1 Quum de singulis ageret, dicebat tantum : vidit Deus, quia bonum est :

quum autem de omnibus diceretur, parum fuit did bona nisi adderelur et

valde. Si enim singula opera Dei, quum considerantur a prudentibus, inve-

niuntur habere laudabiliter mensuras et numeros et ordines, in suo quoque

genere constitulos, quanto may is omnia simul, i. e. ipsa univcrsitas, quae istis

singulis in unum collatis completur ? Omnis enim pulchritudo, quae partibm

constat , multo est laudabilior in toto quam in partibu$. Arcrsi. De Gen.

cont. Munich. I, 21.

2 V. PERERIUM in hunc loc.

3 Y. PETRUM COMEST. Hist, scholast. in Gen. c. 24.
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Nel raonte, che si leva piii deli' onda *.

Fu' io con yita pura e disonesta

Dalla priraa ora a quella ,
ch' e secondla.

Come il Sol muta quadra ,
all' ora sesta 2

.

In questa, opinione, che pone nella sesta giornata la colpa e la pe-

na de' primi parent! ,
io non saprei adagiarmi. Verso il cessare di

tal giornata vede Iddio tutte le sue failure, essere grandemente buo-

ne ; non vide dunque la precipua fra esse colpevole e degna di pena.

La giornata 6. a chiudesi colla consueta formola. E fa sera. . . .

Se alcuna mutazione nel nostro globo ponesse una manifesta distin-

zione fra questa e la 7. a
giornata, io non so. La (>.

a ha per se il termi-

ne, allorche Iddio, formata la donna, cessa da produrre nuove opere.

E percio certo die ebbe come il suo principio cosi il fine. Cerlo e non

meno, che essendo stala creata coll'aHra maleria quella prcordinata

a formare i corpi degli animali piu perfetii, avvenne nclla 6.
a
giornata

la divisions di questa dal rimanente della materia, ed aprissi la terra

e parlori i primogeniti delle specie piu perfelte del regno animale, e

tinalmente il monarca degli animali
,
sulla cui faccia il Creatore,

spirando il soffio vitale impresse 1' imraagine sua. Sextus isle dies

est, quo mundanae crealurae origo concluditur, et ideo eliam ser-

monisnostri, quern de rerun exordiis assumpsimus, finis paralur.

Con queste parole S. Ambrogio 3 si dispone a compiere il suo lavo-

ro inlorno all' Esamerone
,

e colle medesime potremo noi compiere

questo nostro quale egli siasi. Mi sembra per altro
,
die riuscira es-

so meno imperfelto, se ad imitazione del nostro duca
( Mose) ,

cd es-

so seguendo , agghmgeremo poche parole intorno la sellima giorna-

ta, la giornata del sabbato o della cessazione , e cosi compiremo le

sette Giornate del Mondo Crealo 4.

1 Non e Dante il prirno, che ponga il Paradise terrestrenelpiuallo del"

monti. S. Basilio Io colloco in si elevata regione, che non patisse mai te-1

nebre: si avvicinano a tale opinione S. Gio. Damascene, Mosc Bar-Cefa (il

quale cita Filosseno Vescovo di Mobogo) e Leonzio prete di Parigi, il qua-

le scrisse ;

Ipse voluptatis lam tunc} oriente remote,

Montibus in summis horlum plantavit amoenum.

%>Parad. XXVI, in fine. 3 Ilexacm. Lib. VI, c. 1.

4 E il titolo da T. Tasso da to al suo Poema intorno alia crcazione.
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dell' opera 8. Si ritorce 1'argomento in altre materie 9. Rad5ce ete-

rodossa di questa dottrina 10. Contrappesto della cattolica 11.

Nuove ragioni del Cherbuliez contro la beneficenza: scema i capital!,
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1. II fatto deplorabile che indarno si voile giuslificare dal Billault

nel Senate di Francia, 1' abolizione di quelle conferenze che la Pro\-

\idenza divina avea destate in Francia come antidoto e- alia nriseria

maleriaie dei poveri e alle rabbie del comunismo contro le classi

agiate, e, come altrove abbiamo detto, un episodic della guerra con

cui si pretende espellere dal mondo il Re dei Re, il Signore dei Si-

gnori.- Ma 1' empia guerra e ella solo contro Dio .-? No-, lettore ^ Chi
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combalte \\ Creatore , eombatte insieme lulla la creazione e special-

mente la sua parte piu insigne, 1'uomo e la societa. Ma 1'ipoci'isia

degli assalilori o la loro incapacity li lieue lontanissimi dal confes-

sare quesli disastrosi effetti della loro empieta. Anzi precipua causa

di colesla guerra ooutro il Dio Redentore adducono essi 1' inleresse

dell'uomo e della societa. Laonde importanUssimo ne fcembra in-

traprendere una breve Iraltazione filosofica di economia inlorno alia

bonefieenza sociale, affine di mettere in chiaro e 1' assurdita scien-

tifica e la spietatezza filantropica di chi vuole slrappar di mano alia

Ghiesa la beneficenza , mostrandolo ugualmente nomico alle plebi ,

cui toglie confertiimmensi, e allo Stato di cui grava 1'erario con pesi

enormi.

Con tale occasione potremo cominciare ad esemplare nel concrete

non poche applicazioni di quei principii di ecouomia cattolica , die

finora abbiamo spiegati e propugnati sotto aspetto piu universale.

E a riusoirvi eon ordine e chiai'ezza incominceremo dal proporre la

dotlrina degU ooouomisti , desiimeudola da quel .Diclionaire eT Eco-

nomic politique che pei gran nomi, dai quali viesie sottoseritto, puo

riguardarsi come un' aceademia dei piu rinomali autori di nioderna

economia
;
o come programma di quella scuola, che prende in Fran-

cia quasi per antonomasia il nome di economislica. La maleria \i e

trattata principalmente dal Cherbuliez solto forme scientifiche nel-

1'arlicolo Bienfaisance publiqae, del quale daremo qui uu breve

sunto.

Beneficenza pubblica, oarita legale, canla ufficiale non sono sino-

nimi, dice il Cherbuliez. La prima significa ogni alto di carita eser-

citato da qualche pubblica autorila. Se quesla carita e ordinala per

legge, si .chiama legak; sc dislribuila dai pubblici ufficiali, carita

ufficiale.

Distingue parimenti il Cherbuliez la poverla dall' indiyenza, dalr

la miseria, dal pauperismo. Povero e idea relativa, e si dice in una

Sociela della classe meno agiata di tutte le altre. Indigenza espri-

me la mancanza di qualche parte del necessario : miseria e 1' in-

digenza medesima ridotta a condiziono abituale ed a gravissima ne-

cessita: questa miseria medesima, quando viene a coslituirsi per
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cause general! come stato ordinario di certe profession! o calegorie

social! , prende nome di pauperismo.

2. Chiarite cosi le idee, 1'autore in un breve corapendio storico

descrive le condizioni dei poveri nei varii periodi dell'antichita. For-

matesi le grandi societa primitive, i poveri ebbero dapprima per

unico rimedio la servilii, delta da molti con vocabolo equivoco schia-

vitu. Non e questo il luogo di ragionare sopra quesla distinzione,

non tocca dall'autore. Egli stesso peraltro osserva che per quella o

schiavilu o servitu, il padrone divenuto quasi proprietario trovavasi

interessato a campar la vita del povero divenuto famiglio : di che la

mendicita trasformavasi nei primi tempi in un vero servaggio, e il ser-

vaggio in benefizio comparlito al derelitlo. Sotlo tal forma la poverta

non produceva 1' abito dell' elemosina : della quale peraltro abbiamo

memoria nelle nazioni oriental!, ove le antiche o religione o super-

stizioni raccomandavano cotesto pietoso esercizio. II Crislianesimo

aumentando la carita e la elemosina ,
diede impulso ed aumento alia

mendicita; cotalche gl' imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio

gia si occupavano di leggi per -infrenarla. Frallanto peraltro cambia-

tasi la schiavitu in servaggio feudale 1
,
owero , fra popoli addetti

\ Questa materia della schiavitu, opportunissima a chi uccella a popolarila,

vuolsi trattare con gran pontlerazione per non dare in qualche scoglio. I'n ar-

ticolo,che fu attribuito a Monsignor Hugues, ma da lui poscia disdetto, tocco

con sobriela questo tema, rispondendo al Signor Brownson abol'monista cat-

tolico dell' America nordica. II quale, per combattere negli Stati del Sud la

schiavitu, la dava come riprovata dalla Chiesa cattolica. II giornale risponde.

Ceci est vrai, mats seulement dans ce sens: quc /' Egliseest opposee aux cata-

mites de la vie humalne, qu'elle ne pent pas empeclicr. La doctrine a ce sujct

est que c'est vn crime de reduire I'homme, nalwellcment librc, a I'clat de

servitude. Elle rejetle, par une loi pennancnte d' cjccomrminlcalioii, tovs ceux

qui s'enyagent dans cette cmelle voie. . . . mais les proprietaires de ces escla-

vcs n'ayant nullemcnt conlribue a reduire leus seniteurs a I'etat d'esclavage,

I'Eylise sefcontente a" exlcjer que le maitre soit bon et paternel enven ses ser-

viteiin, de mUme qu'elle cxige des servileurs qu'ils soient fidcles a leurs mai-

tres, jusqu' a etc.
(
Nei Monde 18 Dicembre 1861 .

) Legga chi vuoh il rirna-

nente della dotla risposta : le poche parole citate bastauo a ricordare con qual

maturiti pro^eda in tali materie la Chiesa. Essa non ama ingiusto servaggio;

ma neanche arma gli Spartachi e i Toussaints I'ouverture.



SECONDO LE DOTTRINE DEGLI ECONOMISTI 169

all' industria
,
in corpi di arte e di mcstiere

,
in questo nuovo orga-

nismo della sociela si trovo un qualchc rimcdio contro.la poverta dei

privati : i quali peraltro , quando non appartenevano o alia famiglia

colonica del servo o alia Confralernita degli artist!
,
si trovavano ge-

neralmente derelitti d'ogni aiuto; moltiludine spicciolata a carico

del clero, dei monaci, dei frati. La riforma, die spogliando la Chiesa

abcdi questi sussidii
, produsse quella classe immensa di proletarii ,

la quale costrinse
, prima d' ogni altro , Elisabelta d' Inghiltcrra ad

iniziare la tassa dei poveri, per mettere un argine al paupcrismo : il

quale peraltro, principalmenle al fine del secolo passato c al principio

di queslo, prese quelle gigantesche e spaventevoli dimension!
, per

cui e divenuto il primo e il piu lerribile dei problcmi sociali ,
die

tutli gli economist! debbono necessariaraente discutere.

3. E qual e la vera formola di questo .problema economico? L' eco-

nomia , conlinua Cherbuliez
,
non e obbligata dal suo assunto scien-

tifico a prescrivere tuttocio die dec farsi da legislalori c governanti.

Ma presupposto die la poverta solto qualunque sua forma e uno dei

fenomeni offerti dalla dislribuzione delle ricdiezze sociali , dee per

1. cercarne le cause o le leggi : 2. inferire quale sara 1'eflclto di una

istituzione qualunque die venga proposta per rimediarvi. Quando

ella ha indicate quelie cause e pronosticali questi .effelli, ella ha com-

piuto il debito della sua funzione scienlifica. La direte voi barbara

ed inumana, perche pronunzia cosl francamente il male die produco-

no certi provvedimenti? Ma die colpa ha 1'economia, se tale e la na-

tura delle cose? direle voi inumano un medico, quando pronosiica

aH'infermo la morlc, s' egli seconda un appelito morboso o si aftida

all' alberello di un cerretano ?

Sospendiamo qui un momento 1' esposizione delle doltrine, per fare

osservare al leltore a clie si riduce, secdndo il Cherbuliez, il compito

dell' economia sociale. Essa prescinde dalle alte ragioni poliliche o

civili, e guarda unicamente ai fenomeni die vengono prodolti dal va-

rio modo di distribuire le ricdiezze. Restringendo a tal compilo la

sua scienza, egli viene a condannare implicitamente tutti quegli eco-

nomisti che 1' hanno trasformata in una generale trattazione di tutta

la politica : e bene sta. Ma e egli ugualmente lodevole il voler pre-
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scindere totalmente da ogni riguardo morale e politico? Anzi e egli

possible il prescindernc realmente ? Yedremo fra poco come 1' Au--

tore venga strascinato suo malgrado in questo campo, senza che il

suo buon volere possa arrestarlo : e la ragione 1' abbiamo addolta

altre volte. Scrivere economia sociale, senza riguardo al fine delta so-

cietaj & scientiflcamente un assurdo. Or questo fie e quello appunto

che viene contemplate dalla scienza politica e dalla morale che la

govcrna. Dunque la scienza economica sociale e inseparable dalla

morale e dalla politica, anzi ne forma unaparte. Ma proseguiamo.

4. Dopo questi eenni storici, 1'autore incomincia (a pay. 166} a

ricercare le cause e la legge del fenomeno, e pretende ridurle uni-

camente alia imprevidenza ;
il che, se fosse vero, non sarebbe colpa

dell' economia; ma
,
se fosse falso

,
come scusare gli economist! da

durezza di cuore, che sogna colpe per dispensorsi dalla beneficenza?

Ma pur tant' e : I' indigenza ,
ei dice ,

non pud nascere se non o per-

che il proletario non lavora ,
o perche il salario del lavoro non pa-

reggia a' suoi bisogni. Ma donde nasce il non lavorare abbastanza?

nasce dall' animo impro^ido del protetario che non pensa all' av-

Tenire e non commisura il layoro ai bisogni ,
o da infermila chc di

tempo in tempo impediscono il lavoro. In ambi i casi vi e difetto di

previdenza, giacche anche le malaitie debbono'prevedersi.

I' insufficienza dei salarii donde deriva? Ognuno lo vecle : dalla

soprabbondanza delle braccia
, cagionata o dal sovercliio numero di

coloi-o che abbracciano nna determinata professione, ed anche que-

sto e un difetto di previdenza ;
o dalla invenzione inaspettata di una

macchina die eselude repentinamente dal lavoro centinaia di artigia-

ni. Questi peraltro sono casi rari e circoscritti che non producono

quella miseria universale, delta quale cerchiamo le cause.

Resta dunque che T imprevidenza e la vera causa della indigenza :

la quale, considerata come tormento e come umiliazione, ben puo dirsi

natural sanzione della legge del lavoro. Quando dunque si ricerca il

modo di togliere dal mondo I' indigenza coi suoi patimenli e colle sue

umiliazioni
,

si cerca in sostanza di togliere alia legge del lavoro

quella sanzione potentissima, che dee ccstringere anche \ inflngardo

a compierne i doveri. E tale appunto e I'effetto die viene prodotto
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dalla beneficenza, vuoi private, vuoi pubblica ;
solto qualunque for-

ma si eserciti , ora edueando fanciulli , ora assislendo infermi
, ora

alimentando affamati , ora ricoverando invalid! e decrepiti ; sempre

ella produce 1' effetto di ebetare il pungolo, che dee spingere al lavo-

ro. Ma a misura che questo pungolo diviene meno acuto e pungenfe,

e naturale che il lavoro dimdnuisca : diminuito il lavoro, e nalurale

che scemi il di die sostentare i bisognosi. Ecco dunque come dovra

crescere il numero dei bisognosi in quella proporzione appuato, che

crescera la beneficenza che li dispensa dal lavoro. E quanto piu que-

sta beneficenza sara copiosa e certa, tanto piu il povero si credera dis-

pensato dal provvedere col lavoro ai proprii bisogni. Tal e, conclude

1'autore, la legge universale che risulta dalla considerazione econo-

mica delle cause della indigenza. Tutto il cui raziocinio
,
come ve-

dete, puo ridursi a questo breve sillogismo : la miseria, come ga-

stigo dell' imprevidenza, e stimolo al lavoro
;
or la beneficenza vuoi

logliere la miseria
; dunque fomenta la imprevidenza e toglie lo sti-

molo al lavoro.

Se abbiamo eoiappeso il raziocinio dell' Autore, crediamo che in

queslo sillogismo venga ben compendiato il suo sistema, inlorno al

quale faremo qui poche osservazioni. Prima peraltro preghiamo il let-

tore che rifletta alia impossibilila di separare 1'economia dalla mo-

rale, come pocanzi abbiamo aeeennato. Dopo tutle le proteste, con cui

V autore ci avea preparati , -non solo egli entra in morale ,
ma fonda

in un giudizio morale tutto il sno sistema. Se 1' imprevidenza non

fosse cojpevole, se il povero non averse potuto evitare le sciagure

che 1' opprimono ,
1' argomento dell' eeonomista non avrebbe alcuna

forza. Se egli puo sostenere die la beneficenza e nociva
;
lo puo uni-

camenle, perohe assegna per base della miseria la vokntaria impre-

videnza; cui il Creatore voile punita colla miseria, I'.uomo ineorag-

gisce colla beneficenza.

Taut' e : 1' economia e essenzialmente scienxa morale ,
e 1'economia

sociale scienza politica. Coordinata eon queste, si regge; separata da

queste, si trasforma in un' arte da mercante o in una congerie di pro-

posizioni senza raziocinio. Ma questo sia detto di passaggio.

5. Esaminando adesso il raziocinio dell' eeonomista, confessiamo

a prima guinla che la stessa sua semplicitti ci sembra rivelare lo spi-
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rilo sistematico ed csclusivo. Infatli
, chi non vcdc che la maggiore

del sillogismo, presenlata cosi sotto forma universalissima, non solo e

falsa, ma puo pur troppo giustificarc quell'accusa di barbaric, conlro

la quale si richiamano si allamente gli economist!. Tutti i poveri son

poveri per impreveggenza? Andremmo troppo in lungo, se volessimo

dare una dimostrazione compiuta di quella legge di patmiento , che

pesa dopo la colpa d'origine su tutti i membri della famiglia umana,

anche quando essi, compiendo tulti i doveri della nalurale e sopran-

naturale probita e prudenza, s'ingegnano di sottrarsi ai colpi di

quella, non gia sanzione
,
ma espiazione o prova. Ma senza entrare

nel pelago di quesla dimostrazione, contentiamoci di dare un'oc-

chiata alle cause allegate dall' autorc
,
e si vedra quanto sia falsa ed

ingiusta la prima delle sue premesse.

La prima delle cause, per cui il lavoro non basta al sostentamenlo,

e, dice, 1' abbandonare il lavoro o per vivere da buontempone o per

cause indipendenti dalla volonla. In tutti questi casi manco nel po-

vero la prcvidenza ; poiche il povero dovea conoscere e la propor-

zione fra il suo lavoro e i suoi bisogni, e la possibilita di casi impre-

visti (malattia ecc.) che non solo interrompono il lavoro , ma obbli-

gano a dispendio
1

.

6. Ogni lettore vedra quanto sia duro 1' inghiottire che sempre il

povero abbia potuto commisurare il lavoro ai bisogni ,
e che questo

lavoro sia sempre retribuito in modo
,

non solo da provvedere al

presenle, ma da risparmiare per gli scioperi fuluri. Al dire del Bar-

gemont e anzi riconosciuto il fatto contrario : dans le sysleme acluel

de I'Industrie, Finsuffisance des salaires est en quelque sorte consa-

cree; pent elle se concilier avec I'eparyne? (Bargemont 1. V, C. 13,

pag. 431). Leggete qual phi vi piace delle tanle statistiche degli sti-

pendii correnli,-e vedete se un padre di famiglia debba chiamarsi in

1 Connaissant ce que son travail pourrait lui rapporler, et ce qu'exigeail

la satisfaction de ses bcsoins les plus indispemsables , sachant aussi que la fra-

gilite humaine I'exposait a des inflrmites de diverges especes, c'est-a-dire a des

interruptions forcees de travail , il n'a pas regie d'avance la quanlite de son

travail et la quantite de ses depenses d'apres ces donnees, en grande partie

certaines et faciles a determiner. Dictionnaire de FEconomic politique 1. 1
,

pag. 167. Y. Bienfaisance publique.
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eolpa sempre della sua miseria. Ne prenderemo per esempio, accessi-

bile ad ogni lettore, la stalistica degli stipendii da noi citata nell' ul-

timo tomo della passata serie pag. 548. La prima cifra e quivi lo sti-

pendio degli agricoltori ,
calcolato da Du Mesuil sopra le statistiche

officiali in fr. 250 annui, vale a dire in giornalieri cent. 68 circa.

Sessantotto cenlesimi ! Che ve ne sembra, lettore? Credete ch'egli

potra mettere da parte i risparmi che lo aliraentino nclle future ca-

lamita dello sciopero e lo assistano nelle infermita ?

Gli altri salarii sono maggiori : verissimo. Ma qual pro ,
se dal

Du Mesuil vennero calcolati in ragione ristretta dei piu urgenti bi-

sogni della rispettiva professione? In queste materie non si riguarda

la cifra
,
ma la proporzione : e notammo col Du Mesuil medesimo

come la cifra esprimente il ristrettb salario nella Europa boreale
,

ove sono maggiori i bisogni ,
sarebbe agiatezza nelle regioni meri-

dionali, ove tanta e la benignila del clima. Dile altrettanto della dif-

ferenza nelle profession! ;
un cameriere di elegante locanda non puo

vestire le pellicce d' un rozzo pecoraio : ne un copista o un minutanle

campare di polenta o fave come il zappatore. La differenza dunque

dei salarii nulla introduce di nuovo nel calcolo : e di lutti possiamo

dire ugualmente se col lavoro giornaliero guadagnano lo stretto

necessario , ogni sbilancio dovra condurli alia miseria
,
non per im-

previdenza colpevole, ma per inelultabile necessita di condizione 1.

Specialmente poi se con salario quest! dovesse inollre alimentare una

1 Imprevidenza! E oserestevoi, sclama Monsignor Yescovo di Bruges,

accusare 1'impreveggenza degli orfani abbandonati
,
la pigrizia degl' infermi

che giacciono in letto, il lusso delle vedove cariche di figliuoli ,
1'indolenza

dei vecchi decrepit! ? E se queste categorie di sventurati sono franoi perma-

nent!, come dire pericolosa la beneficenza, che con fondi permanent! prov-

vede ai loro bisogn; ? (De la liberle de la charite en Belgiquc. Bruxelles 1854,

pag. 161). II Du Chatel, dotto economists anch' egli e gia ministro delle Fi-

nanze orleanesi, distingue con maggiore equita del Cherbuliez i miseri colpe-

voli dai miseri sventurati. Elles (les fondations) ne pewent tire etablies sans

peril que pour le soulagement de la inisere qui provient des accidents de la

fortune; il leur est inlerdit de fournir des aliments au vice et a I'imprevoyan-

ce. . . . Au lieu de compter sur leur propre prudence , les pauvres se fieraient

a'l'aide de la charite, et negligeraient le soin de I'avenir. DUCPETIAUX, De la

charite pag. 62.
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moglie e tre a quattro bamboli. Imprfevidenza anche questa! Sda-

merebbe qui un qualche Mallhus redivivo : e perche prese moglie

Goslui, mentre sapeva di non a\er piu che 68 eentesimi al giorno?

Ma in verita la risposta poco giovera per difendere gli economisli dal-

la taccia di durezza. Chiunque ha la menoma cognizioue della umana

debolezza, conosce benissimo mille risposte a cotesto perche ; e trevera

non solo spietato ma immorale il pretendere o che con si .meschino

stipendio si
possano

alimentare cinque o sei bocclie, o che nelle forze

naturali si trovi quella virtu angelica, che solo per un prodigio di gra-

zia forma tra i cattolici il privilegio iSingolarissimo di un casto celiba-

to 1. Ridurre questo privilegio di gratia, che il cattolicismo riserba

per poche anime elette, a termini di rigoroso dovere per un' immensa

moltitudine tii proletarii idioti e rozzi, solo perche la sociela da loro

si scarso il salario, egli e spieUttezza tanto maggiore, quanto e piu

tirannica 1' oppressione delle coscienze che il supplizio della feme.

Anzi ,
se pur riuscisse un tal miracolo

,
riducendo ad angelico eeli-

bato le masse ; gli economist! si troverebbero in cootraddizione con

se medesimi, rimediando al pauperismo con danno della popolazioae.

In quanto a noi troviamo assai piu accorta anche politicamente la

Chiesa, la quale da un canto argiua i flutti della popolazione cogli

encomii del celibato volontario, e dall' altro sostenta i poveri colle

volontarie oblazioni dei ricchi, intimando frattanto ai poveri validi la

legge del lavoro. Ma di questo si dira a suo laogo.

7. La seconda ragione, colla quale dal Cherbulicz vien dimostrata

improv\ ida ogni indigenza, e che se sono scarsi i salarii, la colpa e de-

gli operai che troppo numerose offrono le braecia 2. Nella quale impu-

1 Notate, lettore, strana contraddizione dei nemici della Chiesa; quaiwto

smaniano di vituperarne gli ordini religiosi, al vederla ammettervi dopo
stretta educazioiie e lungbe prove poche anime prevenute dalle beiiedizioni

di dolcezza, si risentono che si permetta loro di assumere improvvidamente

in eta giavaiiile il grave giogo del celibato. E poi per liberarsi dall'assedio

importuno degli accattoni, non trovano la menoma difficolta uel forzarli

tutti quanti e senza educazione e senza prove ad un perpetuo celibato. per

tutta la vita.

2 Cet exces dans I' offre de travail.pent r.esutter de ce que le nonifrre des tror>

vailleurs s'est accvu plusrapidement que le capital produclit, et alors il a, e'lf-

dcmment pour cause premiere I'imprevoyance de la classe qui lit de son travailt .
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lazione oltre la barbaric dell'interdire lenozze, intcrvengono due pre-

supposti poeo degni di un uomo si savio. L'uno si e di obbligare, per

cosi espriiHttfci, i proletarii a tenere un ufficio di stalistica, affin di

sapere quante sono le braccia die entreranno probabilraente in cam-

po negli anni avvenire (calcolo che Dio sa quanto sarebbe esatto

anche sotlo la penna esercitatissima di un economista
) ;

e 1' altro di

pretendere che un povero artiere cangi a sua posta professione da

un anno all'altro, quando si sente ingombra la via e diminuito il lu-

cro da Iroppi competitor!. E chi non sa quanto costi, specialmente a

gente grossiera e imperita, .1' acquistare alia meglio 1* uso di un' arle

onde campare la vita ? Prendete a cagion d' esempio uno di quei tanti

coloni, che la barbaric anglicana espelle dalle sue lenute o per ri-

durle a pastura o per coltivarle a macchina
;
e ditemi' se potra lo

sventurato da oggi a domani passar dalla zolla al telaio
,
dall' aratro

a guidare una locomotiva. Ahi ! ben piu, che 1' imprevidenza dell'o-

peraio, e ordinaria cagione di
poverta

nelle societa moderne, piu seal-

trite dei commerci e delle iudustrie, la spietatezza di cerli Economi-

st} e 1'avidita di certi fabbrieanti e produttori. Dove il libero com-

mercio e posto per assioma assoluto negli scambii e nelle fabricazio-

ni, quivi la lotla della concorrenza prende il luogo dello svolgimento

misuralo delle forze, sia private, sia nazionali. Questa lotta obbliga

ad" aver solo in mira il buon mercato, non piu relative alle condizioni

locali ma sibbene assoluto ed universale. Or come suolsi ottenere di

consueto quests buon mercato, quando trattasi di fabbricazioni? ri-

sparmiando sulla materia prima, o risparmiando sulla mano di ope-

ra. II risparmio sulla maleria prima poco s-uffi'aga alia concorrenza,

giacehe si livella in un attimo per tutti : non resta dunque che il solo

risparmio sulla mano d'opera ;
e non temete, che o di qui quella lotta

comincia, o qua sempro viene a terminare. Ossia che queslo ris-

parmio si faccia sostituendo alle cento e alle mille braccia umanc

1' ingegno d' una macchina di ferro
, ossia che si faccia abbassando

di grado in grado il salario di queste bracia, e restringendolo al mi-

Tiimo possibile ;
nell' un caso 1' operaio e gittato allo sciopero a suo

et qui devait prevoir qu'en se multipliant elle arriverait h rompre I' equilibre

entre ses rcvenus et ses besoim ('D'rctionaire de 1' Economic politique, 1. 1, p.

167. Y. Bienfaisance publique) .
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malgrado, e nell' altro la retribuzione sufiiciente gli e negata ;
seni-

pre e spinto per altrui impulse o all' indigenza ,
o alia miseria , sen-

za polervi porre incontro nessun riparo. La pretesa universale im-

previdenza adunque apparisce una evidente falsita; e la beneficenza,

che soccorre ai miseri , apparisce qual ella e veramente una neces-

sita di natura sociale , uno dei phi bei vincoli di societa umana
, la

quale venne dal suo creatore formata appunto col mirabile intrecck)

di servigii perpetuamente ricambiati fra gli uomini ed eternamente

rimunerati da Dio.

8. QucstoDio, creatore non meno saggio.che amorevole, yolle 1'uo-

mo in sociela : e per mantenervelo fece si che tutte le persone umaiic

senlissero mille bisogni del concorso altrui, imponendo ad un trallo

colla legge'di carita a coloro che hanno mezzi il debito di soddisfarli.

II dotto deve luce all' ignorante, 1'onesto ammonizioni al traviato, il

sano assistenza all'infermo, e cosi via via : ne perche vi sono ignoranii

chericusano 1' insegnamento, o traviati indocili o infermi che si pro-

cacciarono da se medesirai le loro malattie, si giudico fmora oppor-

tuno il condannare tutti i miseri, gl' ignorant!, i traviati all'abbandono

di ogni sussidio, col pretesto che quella miseria e sanzione di un do-

vere e che impareranno cosi a cautelarsi contro tali miserie : ma si

lascia alia giuslizia divina, e in qualche parte anche alia umana, di

castigare i caparbi , volgendo frattanlo le cure della carita al gran

numero di sventurati. Or perche non faremo altrettanto cogF indi-

genti? Perche dalla colpa di pochi inferire 1'abbandono della mise-

ria di tutti? Forse che per iscuotere gl' infingardi non vi e altro mez-

zo che il pungolo della fame? Quasi non v.i fossero centinaia, che non

preveggono i mali per mancanza d' istruzione o di accorgimento ;

altri che si scuoterebbero dall'ozio, se coi principii religiosi venisse

stimolata la loro coscienza ; altri cui manca o 1'occasione o la mate-

ria in cui faticare
;
altri le cui malattie, oltrepassando la misura con-

sueta, non poteano prevedersi.

Dimenticare tuttc quesle ragioni , per ridurre tutto a impreviden-

za e fabbricarne sistematicamente quel principio universale, la bene-

ficenza e nociva, e quel sillogismo in cui si compendia tutta la teoria,

non ci sembra ne scientificamenle ragionevole ne moralmenle pietoso.
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9. Ma quesla dolorosa necessita di frenare la carita e la beneficenza

per non fomentare i vizii e 1' ozio, e una delle tante conseguenze fu-

neste del sistema eterodosso intorno all'ordine sociale; il quale noa

puo eonseguirsi in quel sistema se non con 1'uso della fovza. Lo com-

prenderanno i lettori, se ricorderanno cio die da noi fu piu d'una volta

spiegato inlorno alia diversita dei due sislemi
,
eterodosso e catto-

lico. L' eterodosso, maricando di fede inconcussa e lutto fondandosi

sopra private opinioni, non puo ragionevolmenle abbandonare le spe-

ranze dell'ordine pubblico in balia delle coscienze private, ciascumi

delle quali puo avere ed ha ordinariamente dettami diversi. Lo vedete

miseramente in Piemonte : lutli invocano la coscienza, la legge, 1'omv

re, il diritto. Ma- la coscienza del Ricasoli e ella quclla del Pisanelli?

II diritto del Gallenga e egli quello del Broffcrio? L'onore della ga-

lera, di cui si vanta il Nicotera, piacerebbe al Cavour e all' Alfieri?

Fidarsi a coscienze cosi disparate , sperando ottenerne un medesimo

deltame/sarebbe una solenne pazzia. II diritlo dunque di ciascua

cittadino, in tanta disparita di pensari, al citladino medesimo debb'es.-

sere raccomandato: tocca a lui di farlo valere.

Or tutti i ciltadini hanno bensi obblighi di carila e di giuslizin

verso i veri poveri ,
i veri infclici

;
ma hanno ad un tempo il diritto

corrispondenle di escludere dalla beneficenza gli accattoni oziosi c

validi che vogliono vivere delle altrui fatiche a tradimenlo. Laonde

scorgendo verissimo cio che dicono gli economist}, die se non vi fos-

sero benefattori non vi sarebbero accaltoni incoraggiti dalla loro be-

neficenza
; ragionevolmente ne inferiscono doversi stringere la mano

per difendersi dagli scrocconi e vagabond! : e poiche non possono

confidare nelle coscienze, ogni mendico che lor si presenta porta sulla

fronte il marchio di ozioso e sospetto.

10. Non cosi fra cattolici : essi conoscono quanto possala coscieiv

za e quanti mezzi somministri la religione per istimolarc il valido al

lavoro, mentre stimola il ricco all' elemosina. Usera dunque i mezsi

per ottenere dal povero, in ricambio deH'elemosina o salario che vo-

gliate dirlo, le flebite fatiche: Ma se dovesse peccare per uno dei due

eccessi , preferira di sostentare un ozioso per evitare il pericolo di

abbandonare un innocente. Vi sono, si
,

i poveri colpevoli ed iniia-

Serie V, vol. II, fasc. 290. 1.2 8 Aprile 1862.
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gardi ;
e per qucsti in ogni ordinata societa dee cercarsi rimedio.

Ma per moltissimi la miseria e una delle tante sventure inYolontarie,

innocent], e per molti ancor meritorie, volute dalla Prowidenza pre-

sente per iniziamento del mului sussidii per cui s' intreccia e peren-

nasi 1' umana associazione e la civil comunanza.

Mutui sussidii? Ma qua! sussidio da il povero al ricco? domandera

piu d'uno clei nostri lettori, ne sapra vedere come si corrisponde dal

povero alia generosit^ del ricco. Ma le risposle si affollano alia men-

te del lellore, senza che da noi si spieghino. Una sola ne accennere-

mo, la quale si attiene piu specialmente alia maleria sociale e all'oc-

casione presenle ,
ed e quella si bene perorata nella lettera del chia-

rissimo Vescovo di Arras al Ministro dei culti per la Societa di

S. Vincenzo de'Paoli; la cui soppressione, dic'egli, toglie il piu effi-

cace lenitivo ai fremiti e alle rabbie dei comunisti. Finche il popo-

letto piu misero vede i grandi ad immensa distanza gavazzar fra le

orgie in palazzi dorati
, sempre invidiera i beati del secolo. Allora

sollanto incomincera a placarsi e a stringere con essi amichevoli re-

lazioni
, quando li vedra seendere nel suo tugiirio e recargli conso-

lazione e sussidio. Or questo, che non fa e non fara mai nessuna ca-

rita legale, questo appunto facea la sociela di S. Vincenzo de'Paoli;

e 1'abolirla e stato un errore politico e antisociale, non meno che una

civile spietatezza e una ves-sazione irreligiosa.

Come vedete, il ricambio del povero verso il ricco non manca.

Non sara sempre iw in monela
,
ne in fatiche equivalent!. Ma dato

colla fatica delle braccia quel tantx> che la sanita e le forze gli per-

mettono, aggiungera in vantaggio del ricco e della societa i senti-

menti di riconoscenza e d'ossequio, 1'amore dell'ordine e della quie-

te pubblica ,
il rispetto ai diritti e specialmente alia proprieta ,

fran-

candoli in tal guisa da quei continui palpitl, in cui vive la societa

eterodossa minaeciata dagli incendi del comwnismo. E pare a voi

poco guadagno dei ricchi il dormire in tal guisa a doppio origlierc,

custodili nelle invidiate loro magioni dalla gratitudine dei proletarii

come provvidenza del povero e padri della patria*
1

? Ricordatevi le

agitaziom del 1852 all'epoca incerlissima del due Dicembre, e vedrete

die pu6 applicarsi alia tranquillity sociale il famoso verso con che

!.' . . -,:;, ,.i .
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il poeta encomiava la liberla, dieeadobene speso per lei ogni tesoro :

non bene pro toto liberlas wnditw auro.

11. Ollre i' irnpreveggenza del povero, altre due ragioni addila il

Cherbuliez, cue ingagliardiscono la prima causa del pauperismo. Se

la miseria ,
dice , potesse avere dei limit! delemiinali ; moltiplicando

i mezzi di pubblica assisteuza, i governi potrehtbero giungere ad abo-

lirla. Ma poiche la. miseria sempre puo creseere , lulli i meazi che si

adopreranno nel soccorrere i miseri .daranno .eoraggio ad altri di vi-

vere alia scioperata : e cosi il soceorso crescera la calami la.

;Frattanto (e questa e la seeonda ragione) le sonirae da impicgarsi

nella bencficenza, che dapprima poleano sollrai'si alia agiatezza eal

lusso
;
esaurita UBa tale sorgeale, dovranno soUrarsi ai capital! ripro*

dutlivi. Intaccato il capitale ,
ecco scemare imezzi di soccor-so e cre-

scere per conseguenza la 'miseiia nella societa.

Solto due aspetli dunque ia beneficenza aurae,nta la miseria; vale

a dire e perche intacca losto o iardi i capilali ;
e perche forma jiei

proletarii 1'abitudiue dello seiopero e dell' infmgardaggine.

In conclusione adunque eceo le cause e le leggi economiche, che

possono stabilksi in tal materia. Quanto piu il .pavero sara certo di

non giacere uell'abbandono , lantomeno sara slimolato allavoro. Or

la certezza di non maneare di sussidio dipende 1. dalla ricchezza

del benefattore
;
2. dalla sieurezza che egli vorra aiutare; 3. dalla

universalita a eui si eslende questo suo desiderio.

12. Quindi apparisce die la carila legale e fra le beneficenze la piu

funesla 1 : giacche da un canto 1'erario dello Slato viene ripulato.sor-

1 L'Enio Cardinal Morichini nella bella opera Degli istiluli di pubblica

carila ecc. insegna, ma con formola molto piii esatta, una dottriua analoga:

divide prima la carita in legale, sociale e prwata. Se la carita esercitasi dalla

stessa amministrazione pubblica o direttamente imponendo tasse a pro dei mi-

seri o erogando per loro sommetoltedaH'erario, dicesi leyale; see loscopo

di societa d'uomini benefici, che pongono in comune la loro opera e il lor

daaaro, puo chiamarsi carted socMe; fmalmente privata e quella cbe si fa

dairindiyidiio per se medesimo.

La cai'ita legale, non essendo spontanea, vuolsi adoperare come social
'

medicina, quando eper quanto esiste il male (pag. XLII). Vede il lettore che

seiiza fomentare il centralismo, 11 ch. Porporato ravvisa un bene anche nella

carila legale.
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geiite inesausta
;
dall' altro la legge o la promessa pubblica si stende

a tutta la societa e riguardasi quale parola inviolabile. Essa da per

eonseguenza al povero la piu certa caparra dei sussidii futuri
,
dis-

pensandolo in certa guisa dall'obbligo del lavoro. E questi effetli si

estendono a tutta quanta la societa, giacche di lutla la sociela ha cura

e a tutta deve piwvedere imparzialmente l'ordinatore supremo.

All'opposto la carita privata produce cotesti effetti in una propor-

zione tenuissima : giacche da un canto tenue e la borsa dei privati ;

d' altro canto la loro parola non suole impegnarsi ,
ed anche impe-

gnata produce minor sicurezza , soggiacendo a capricci ,
a morte

,

ad infedelta. Ristringendosi per altra parte nelle angustie di perso-

nali relazioni
, non puo favorire 1' oziosita universale.

Pessimo adunque e fra tutli il sistema della carita legale ; prefe-

ribile a tutli, perche men nocivo, quello della carita privata. Gl'inter-

medii partecipano piu o meno degli inconvenient!, secondo che piu o

meno si accostano all'estrerao piu vizioso.

Quindi (e sempre il Cherbuliez che parla in sentenza) la benefi-

cenza sotto forma di elemosina germina la mendicita : la mendicita

non repressa riproduce con una specie di circolo vizioso 1'elemosina.

'Ma e egli possibile reprimere la mendicita? Possibile
, risponde 1'au-

4ore: ma a patto che pei miseri infermi si fabbrichino spedali ; pei

sani e robusti si somministri lavoro coll' ergaslolo per chi lo ricu-

sa. Di che vedele essere gli ospizii tale opera di misericordia
,
che

aggiunge nella societa nuove gravezze all' erario e nuovi stimoli al-

^'ozio degli scioperali. Non penserebbero costoro un po piu seria-

mente a provvedersi per 1' infermi la e per la vecchiaia ,
se non si

vedessero spalancate innanzi le porle di un ospizio e gli amplessi

della carita? E quel provvedere lavoro, sia pure con minaccia d'er-

.gastolo ,
non e egli un incoraggire la non curanza di chi dov rebbe

provvedersene per se medesimo , offerendo le braccia e catlivandosi

clientele?

Sempre dunque in ultima analisi 1'aulore ribadisce il suo princi-

. pio che la beneficenza e cagione dell' indigenza : principio un po stra-

no agli occhi del senso comune, il quale giudichera sempre il bisogno

anteriore all' aiuto ,
il fine presupposto ai mezzi ,

il patimento pre-

*edente come causa al compatimento sull'effetto. II rinuegare cotesti
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dettami di senso comune e il suggerimento di abolire sussidii ed ospi-

zii, e forse la cagione dci rimproveri di crudelta di cui furono bersa-

glio gli economisti : il piccolo saggio di loro dottrine fin qui spiegato

non e proprio ad annullare il valore di cotesta accusa. Esse dicono

di descri\.ere un fallo quale ci si prescnta in natura. Ma gli occhi

del senso comune veggendo tutt'altro
,
la scienza che travede appa-

risce doppiamenle biasimevole
,
e per 1'errore con cui ha traveduto

e per mancanza di umanita che avrebbe dovuto correggere 1'errore

d' intellelto.

13. Posta in tal guisa alia gogna degli economisti la carita e princi-

palmente la carita legale, 1'autore per confermare col fatlo la dotlrina

fa una breve correria per tutta Europa, dando un' occhiata alle varie

forme sotto cui lo Stato si fa amminislratore di beneiicenza
;
e trova

un solo Comune in Isvizzera, ove la beneiicenza legale , per ispeciali

ragioni locali , non ha prodotto i suoi tristissimi effelti. Anchc in In-

ghilterra trova alcuni provvedimenti reslrittivi , che la resero meno

funesta. In tutti gli altri Stati (Norvegia, Svezia, Danimarca, Olan-

da, Belgio, Stati Alemanni, Scozia, Svizzera e Stati Unit!
)
e spe-

cialmente nei protestanti , questo flagello ha dovuto introdursi. La

Francia vi curvo le spalle nel 1789
;
e guarilane nel 1814 , torno

ad accettarne i colpi nella rivoluzione del 1848. Ma sempre 1' esito

fu quello di veder cresciuta la miseria
,

e il Governb costretto a ri-

correre ai sussidii della carita privala , dopo aver profusi tesori ,

creali malcontent!, allerato il sentimento morale. Laonde la benefi-

cenza pubblica, se non fosse condannata dall' economia polilica, do-

vrebbe condannarsi dalla filantropia.

14. Dopo tal conclusione .aggiunge 1' Aulore alcune osservazioni

critiche intorno ai principal! scriltori di economia e riepiloga poscia

lutta la sua teoria concludendo che lo Stato non deve ne praticare la

pubblica beneficenza ne intervenire nella privata : tocca alia societa

provvedere ai bisognosi col libero uso delle sue forze produltive e

delle sue facolta morali
;
le quali rettamente adoperale stabilirebbero

i seguenti principii coi doveri che ne derivano.

1 . La carita dee prevenire 1' indigenza col prevenirne le cause,

mentre le reca siissidio.
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2. La carita puramente proventiva puo esercilarsi per associa-

zione, istituendo p. e. casse' di risparmio, mutuo soccorso
, mulua

istruzione ecc.

3. Prevenire e sovvenire ad un tempo e funzione, in cui meglio

riesce la carita privata che la pubblica ; poiehe ella applica i soc~

corsi persoualmente e a proporzione dei bisogni.

4. Questa applica; ione dev' essere accoropagnata da pazienza ed

amorevolezza
,
e non dalla allerigia dell' ostentazione e del eoinpati-

mento.

Tali 5ouo, conclude 1'autore, le doti della carita, quale essa viene

insegnata dall'economia politica 1. E i nostri letlori \edranno qui

\iemeglio cio che ahbiamo afferoaato a principio , molto esseni da

lodare in queste idee dell' economists Ginevrino. SottraiTe la bene-

ficeaza al centralismo, raccomandai'la allo spirilo religioso, ammini-

slraiia colla carita dei privati ;
ecco dei principii che anche un cat-

tolico ammettera volentieri : e noi saremo Heli
, se questi sensi me-

desimi incontrassimo sempre neHe dottrine di cotesta scuola.

15. Economista peraltro e vocabolo die puo prendersi qual nome

appellativo ; significant tutli quei dotti che studiano di proposito i

fenomeni della ricchezza sociale. In questo enso vede il leltore po-

lerne essere svariatissimi i placiti, e pero diflBeilissimi a raccogliersi

in un corpo o quasi simbolo o professione di fede. Cio nondimeno,

sembrandoci necessario che i letlori comprendano le teorie general-

mente abbracciate in materia di beneficenza da eoloro che di econo-

mia si brigano, riporleremo qui il compendio, a eui vengono ridotte

da una penna \ersatissima d' uomo ugualmenle dolto in teoria e spe-

rimentato in amministrazione. II ch. Ducpetiaux gia ispettof generale

nel Bel^io di carceri e istiluti benetici , membro dell'istituto di Fran-

cia ed altre Accademie, Societa, Comraiissioni amministrative, stam-

1 Jhibitiamb assai se queste doti sieoo germinate in guel campo come

parto spouitaneo dei principii scientific'!. Ah se il Verbo eterno non avesse

pubblicati i suoi principii evangelici, non sarebbe giudizio temerario il cre-

dere che I'economia politica ancora starebbe all'istituzione della schiavitu

o aH'mfanticidio dei Cinesi. Ma via, mancomale che si ammettono i buonl

principii, anche attribuendoli alia carita degli economist!.



SECONDO LE DOTTRINE DEGLI ECONOMISTI 183

pava nel 1837 un' opera intitolata la question de la charite en Bel-

<jiqiw r che produsse in tutlo il Belgio e la Francia una viva impres-

.sione
,

si per la perizia ,
si pel conosciuto liberalismo di chi la scri-

\ea , difendendo le istituzioni religiose in malcria di beneficenza.

Or ecco' in quali formole il cliiar. Aulore epiloghi gl' insegnamenti

dell' economia politica rispetto a carita , sceverandoli dalle esagera-

zioni degli aninii eccessivr.

L' assistenza benefica e anzitutto un dovere morale e religioso.

Puo peraltro anche riguardarsi , giuridicamente parlando, come un

dovere delle famiglie verso i loro membri caduti in bisogno : dovere

che rispetto a parenti e figliuoli e di strctlo rigore.

Fondamento principale del soccorso ai poveri debb' essere
, per

quanto e possibile, la carita privala, non la legale ; Yayape cristiana,

non 1' annona pagana. Impernare la beneiicenza suH'erario pubblico

egli e un cangiarc la carita in dovere, la gralitudine in diritto. Se

queslo introduce un elemcnto di dissoluzione nella societa, importa

semmamento che alia carita si concedano i mezzi di eccitarsi, di

esercilarsi, di perennarsi.

L' assistenza pubblica e destinata specialmente come supplemen-

*to alia carita prfvata, ove questa manchi. E dec prender di mira or-

dinariamente, non gia'ibisogni individuali e momentanei con soc-

corsi a domicilio
;
ma quelli che risultano dalla sventura di assoluta

impotenza al lavoro, dalla vecehiaia, dalle infermita fisiche o men-

tali : in sussidio delle quali la pubblica carita dee provvedere il ne-

cessario rifugio di ospizii d' ogni maniera
, qualora la carita dei pri-

vatl non ci provveda. L' intromettervisi ad esclusione di questa, e

del pari imprudente nel Governo e nocivo alia Societa.

La carita priyata e 1'assistenza pubblica debbono, per quanto e

possibile, concorrere allo scopo medesimo, facendosi aiulo e compi-

mento Tuna dell'altra. Ma neH'atlo di sollevare i bisognosi somma-

mente imporla che unitamente cospirino a togliere le cause die pos-

sano riprodurre o aggravare i bisogni.

Al quale intenlo vuolsi allontanare con ogni studio il concetto

<tel diritto al soccorso e della obbligazione legale alfassistenza; ed

evitare tultocio che negli indigenti potrebbe indebolire i sensi di
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preveggenza, di dignila, di responsabilita : ma tuttocio senza meno-

mare i sentiment! del dovere morale, ond' e legata la societa come

gl'individui a non lasciare in abbandono alcuno del veri palimenti

delle sue membra.

La libert^, della carita privata implica il dirilto di creare asso-

ciazioni e fondazioni caritalive sotto le condizioni, guarentigie e sin-

daeali ricliiesti a prevenire inconvenient! ed abusi
,
medianle certe

leggi e regole comuni ad ambedue le influenze privata e pubblica ,

per cui 1' opera loro si distribuisca uniformemente senza pericolo di

accomularsi sopra poche teste a danno delle allre che rimarrebbero

derelitte.

In mancanza di doni od istituti spontanei, la pubblica assistenza

dovra gravitare principalmente sulle casse dei comuni, come quetti

cui principalmente dee premere che la miseria dei loro membri non

abbia ad aggravarsi e perpetuarsi.

Finalmente, negata, come sopra e detto
,

1' idea di assistenza

obbligaloria, avvertasi che il dovere di soccorso acquistera un' am-

piezza maggiore e diverra solidario per tutti i comuni, senza che pw
si esiga quello che oggi appellano domicilio legale di soccorso.

Tali sono, conclude 1' illustre Autore, i principii, d' onde hanno

ad emanare le soluzioni dei problemi, germinanti dai due ordini di

beneficenza, dalla missione loro rispettiva e dalle relazioni per cui

fra loro si congiungono : e quei medesimi che ne infermano o ne

combattono le conseguenze non osano ordinariamente negarli 1.

I nostri lettori avranno respirato non incontrando qui alcuna di

quelle acerbita , che abbiamo dovuto rimproverare al Dizionario di

Economia politica ; e noi siamo lieti di ravvisarvi non pochi germi

di quelle doltrine che verremo in tal materia successivamente espo-

nendo
, partendo da quei principii che nella serie precedenle abbia-

mo piantati.

1 La question de la charile en Belyique pag. 61 a 65. Avvertiamo il let-

tore che abbiamo badato piuttosto a rendere intelligibile il senso che la pa-

rola dell'Autore
;
inserendo a tal uopo a suo luogo un altro tratto della pag. 37,

ivi da lui citato e da noi compendiato per armonizzarlo col rimanente.
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L'annunzio si terribile del conte Giacomo troppo era vero ! In quel

che le speranze di pace sembravano rigermogliare da per tutto in-

sieme coi fieri della vaga primavera, ecco una bellicosa intimazione

dell' Austria
, la quale ,

sebben tardi
,
aveva raccattato il guanto di

sfida, piorabare repentissima in Torino e sopra piu che mezza Italia

scatenare quelle furie di guerra ,
die anelavano di melterla in soq-

quadro e in combustione. II sacro e lieto giorno di Pasqua, in tutta.

1'Europa venne funestato per questo messaggio di sangue, diffusovi

a paro del baleno dalla elettrica scintilla. Ne poche ma assaissime
,

nella nostra Penisola specialmente , furono le case dove questa no-

vella fe cadere semivive e madri e spose ;
e alzo un irrefrenabile

fompianto e un corrotto tristissimo di morte. Oh no ! la infelice con-

tessa Leonzia non fii sola in quel di a senlirsi tremar 1' anima in

petto, e a folleggiare d' amor disperato pel suo Giulio. Mille e mille

altre madri
,

all' infausta nuova
,
intirizzirono com' essa

;
smarrirono

com'essa il lume dagli occhi e
, gemebonde com' essa ,

levarono le

sue medesime grida di farnetico dolore. Anzi non fu per avventura

unico il caso di tale, che esalo lo spirito sull' istante.
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Indarno i Tirtei della rivolta intonarono cantici alia intrepida ma-

gnanimita delle donue italiane, quasi die eraule delle eroine di Sparta

avessero tutte, o poco meno
, offerto con gaudio i figli o i consorli

loro al riscatto della patria. Oue' canlici furono menzogne, Sona-

rono si per le terre nostrali, e si alternarono col funereo bombo dei

cannoni : ma sonarono maladeliti ed esecrati , quali oltraggi codardi

al domestico lutto, e scherni vigliacchi alle angosce della parenlevole

carita tradita. Che , siccome in presente cosi allora ,
1' Ilalia abbon-

dava di pie, valorose e ctttoliche famiglie, le quali antivedevano con

sicurezza i calamitosi frulti die da quella guerra sarebbono rampol-

lati. E quantunque si facesse finta di imprenderla a salute della li-

berla civile e della nazione oppressa ;
nondimanco si rendeva ogni di

piu manifesto , die non era la cormme liberta die si mirava a com-

perare con 1' eccidio di tanta e si florida giovinezza : ne il bel

paese co' suoi gcntili abilatorj die s' intendeva di felicitare , dope

la lempesta provocata. Ogni mente saggia capiva, e presentialo ogni

cuor probo, die quei vocaboli erano lustre da orpellarne ree congiu-

razioni e nefaste : cue sollo la maschera di pubblica liberla, sarebbe

\renuto un ignobile servaggio ,alla \ erga di una ftuione abbomiuata :

che sotto il manto di felicila nazionale, si sarebbe nascosto un iurpe

mercato di popoli o una conquisla vergognosa : che sotto colore di

patrio lisor^imento, si sarebbono rovesciati i troni, profanati gli al-

tari, violate le piu sante leggi di Dio e deU'uomo: eche di delitto in

delitto si sarebbe preteso di giugnere fmo a contaminare la Tiara di

Pietra, e .a eonvolgere nel faugo la sola gloria immortale d' Italia, il

Ponlificato Romano ; per erigergli contro nel Gampidoglio non si sa

qual bestia sacrilega di Babilonia, avente in sul corno una croce rin-

negala.

Ora come avrebbon potuto, con questi foschi presagi neH'auimo, e

genitori e congiunti fai
%

festa per laftiga o pel rubamento de' lor.cari;

ovvero slaccarseli con gioia dal seno e spingerU tra le carnificine

delle battaglie, in pro d' una causa di lal gorta? Se adunque-v'ebbe

madri insensate die pazzeggiassero a im segno tanlo straboechevole,

elle furono ten .rai'e.; e poco di poi le piu se.ne moi'sero le dila; e ad

ogni modo non .passarono in esempio. Ma torniamo nel solco.
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Alia destra sponda di quel tratto del Po che da Torino scende

verso Casale , alquanto solto il confluente della Dora Baltea
,
e un

gruppo di paeselli seminati per quelle verdissime pianure ,
i quali ,

perocche signoreggiano i passi del fmme ed abbarrano gli sbocchi

delle strade, servono injrabilmente allacustodia della capitate subal-

pina, contro un'ostile irruzione dalla banda di Lombardia. Tali sono

Cavagnolo, Brusasco, Verrua, Brozolo
, Cortione

, Gabbiano, Marco-

rengo e via dicendo. A tencre presidio in questi luoghi, di non pic-

cola importanza militare
,

fin dalla sera di Pasqua ftirono appunto

dal Garibaldi chiamati per telegrafo due-de' tre suoi reggimenti di

Caccialori delle Alpi : il primo che stanziava in Cuneo, ed il secondo

che albergava in Savigliano, e in una compagnia del quale erano i

due giovanetti amici nostri. Sopra la via ferrata presso che di volo

aveano valico Torino, e scesi dai carrozzoni in Chivasso, con buone

marciate eran venuti collocandosi nei sili ordinati dal Generate. Que-

sti poi condusse egli in persona il secondo reggimento nella terric-

ciuola-di Brozolo
;
e ivi se lo fe alloggiare , poco discosto dalla villa

Radicati, nella quale aveva piantato il suo quartiere.

Su 1' ora pomeridiana del di ultimo d'Aprile, a un desco delia piu

nobile bottega di caffe che sia in quel luoghkciolo, stava Giulio so-

lo
,
mezzo sdraialo in due scranne

,
con un zigaretto nella bocca , la

visiera del berrettino calata fmo alle sopracciglia e una gazzetta nelle

mani. Fumava e leggicchiava. Ma attraverso la rube odorosa che

gli usciva dalle labbra
, traspariva un non si saprebbe che di ton o

dalle nari gonfie, dalle fattezze contratte e dal colore livido delle

guance, che gli clava una tat aria di incapricciato die mai la pin si-

nistra. A rafiigurarlo per Giulio, si avveniva mirarlo in feccia due

voile. A quando a quando si picchiava col rovescio.del pirgtio nella

visieva , e scopriva que' suoi begli oechi raggiaftfi una luce si bie-

ca e sdegnosa, che pareano conversi in due piropr. Tremolava un

pocolino ed era tormcntato da una smanietta, che nol faceva requiare

pur un momento. Fuori d'ogni dubbio egli arroveHava di collera, e si

digrumava qualche. nuova stfeza che sconvolgeagli la bfle

Era gi& da qualche tempo li, solitario e in quel bizzarro contegno

d'accipiglialo, come si fece dentro una coppia di suoi commilitonr.
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L'uno era bergamasco, bassotto di stalura, alticciato e rosso di pelo :

1'altro era perugino, secco, giallaslro in viso, col naso rincagnato, e

la barba irta e a pagnottella: in tutto e per tutto due ceffi da calvario.

Costoro, visto Giulio, se gli assisero dirimpello, e guatatolo con cera

beffarda e amiccatosi 1'im 1'altro : Vuoi scommettere, disse forte il

perugino additando Giulio ; die colui la monta la luna, perche non

trova nel giornale che i Tedeschi hanno varcato il Ticino?

Che luna parlate voi se e lecito? richiese prontamente Giulio

posando il foglio.

Eh ! \oi, bel giovinotto, ci paretc cosi un po' imbizzito. Or noi

die veniamo dal quarlier generale, possiamo dirvene una che vi

Irani il cervellp di mutfa. Garibaldi ha avuto per istafielta, che

Giulay entro nel Piemonte ieri sera, e che viene ad affrontarci. Lo

sapevale?

Ah! no; rispose Giulio tingendosi di fiamma, con un improwi-

so risalto di ammirazione.

Gua', gua' se 1'ho dett'io ! soggiunse quegli urtando 1'altro col

gomito e rompendo amendue in un risaccio spappolalo ; questi bra\i

zerbihotti bruciano di sventrare Croali, e di legarli con le busecchie

ai fusli degli alberi; corpo di

Come facemmo noi coi Frances! nell'assedio di Roma del qua-

rantanove; seguito il bergamasco. lo con queste mani azzaftai il

core a sei di que' boia che litigavano con la morte, e gridavano : won

Dieu! mon Dieu! e lo sbaltei nel grugno d'un capitano loro, che ave-

va il fianco aperto e c'insultava ancora di canaille e chenapans ! Mo

e la volta dei Tedeschi : e li giuro io per .... che ne vogliamo sbu-

dellare di que' cani ! maladetli ! Giulio in udire quesle sozze van-

terie da cannibali, stomaco : e rittosi in pie diede una vollala e ando

a sedersi fuori della porta, in quel che un paesano, sentila la notizia

del passaggio degli Austriaci, si levo da una panca sulla via e aeco-

slossi ai due per cercarne il vero.

Se e vero ! e vero quanto che lu sei qui ; soggiunse il berga-

masco. Abbiam letto noi con questi occhi il dispaccio. lersera alle

cinque da tre punli hanno irrolto, e marciarono sopra Novara e mi-

nacciano Vercelli.
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Oh sant'Antonio ! se superano Casale, noi ce li avremo addosso.

fra due giorni ;
sclamo il paesano tutto pavido.

Gnaffe! fra due giorni? ripiglio il perugino. E non conti tu>

nulla, hue ! i sessantamila Piemontesi che sono allogati fra Alessan-

dria e Torino? E non sai tu che gia piu di cinquantamila Frances?,

calano dal Moncenisio, e che ne approdano migliaia a tutle Tore in

Geneva e nella Riviera ? die ! ti pensi tu che i Tedeschi abbia-

nol'ali?

E quanti saranno? dimando il buon uomo
;
un milione?

II diavolo che ti strozzi, babbeo ! un milione ! se toccano i du-

gentomila sara un portento.

Pur tanto e tanto sin a Torino polrebbero dare una sforacchia-

ta
;
incalzo il villano : prima che i Frances! sieno a filo, credelelmi, ci

possono arrivare.

Provino ! ripicco il bergamasco ;
sarebbe davvero bella che i

Frances! facessero perdere agl'Ilaliani anche Torino ! di loro poco c

a fidarsi. Ci rubarono Roma e basta.

I Francesi faranno quel che vorremo noi
; replico il perugino

lisciandosi la barba. Del quarantanove Orsini non aveva per anco in--

ventato le sue bombe : queste in mano nostra sono sproni si acuti

che faranno trottare il messere e galoppare dove e come piace a noi,

sangue di . . . .
;
e ridaracci Roma : se no, ih ! vedra egli carezze di

confetti che gli teniamo in serbo per la fesla!

Voi parete essere stati di que' di Roma : dovresle essere adun-

que del vecchi di Garibaldi
;
chiese il contadino.

Dei veterani d'onore; disse il bergamasco; io sono stalo seco.

a Montevideo, e costui qua si arrolo sotto di lui per la guerra di Lom-

bardia del quarantotto. Abbiamo combattuto con lui in lutti gli scon-

tri con gli Austriaci sul Lago Maggiore, e sostenuto 1'assedio di Roma.,

e scannali chercuti e Francesi a bizzeffe. Yedi? continue sbottonan-

dosi e denudando il petto ; cinque ferite ! e n' ho Ire altre nelle gam-

be e nell' antibraccio deslro.

E fate i conti di andare questa volta sino a Roma?

Oh! e e dubili tu? riprese il perugino; a Roma non abbia-

mo noi versato il sangue nostro? non abbiamo un monte di vendefte
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da ritorci? La Repubblica dalla sua tomba del Campidoglio ha da

risorgere : e il Tevere vuol correre entragne di preli, di frati e di car-

dinal!, e portarsi v-ia tutli i frantumi del Papato. Le ceneri dei nostri

martin di ports 9. Panerazio e di Villa Panfily ,
non fremono sot-

terra? e non ci aspettano a gloria? E cerchi se vi andremo?

Hum ! sara; ma i Frances! amano troppo il Papa ;
eh ! pep gra-

2ia di Dio, non ve to abbandoneranno tra le granfie.

Che borbotti tu di grazia di Dio
,
villanaccio bigotto? ripiceo

truce il befgamasco : la nostra graria di Dio sai che e ? il mo-

schetto e Garibaldi
; e vivaddio! non ne oonesciamo altra.

Giulio che ascoltava i luridi discorsi di quelle due anime dannate,

e che, non ostanle 1'arruffamento del suo cruccio
,
ne inorridiva seco

stesso
;
al termine di quest' ultima beslemmia ne ra distratlo dal so-

pravvenire di un sergente che : voi ! gli disse in atteg-giamento

di affrettalo
;
dov' e quel bel biondetto daglr ocelli azzurri

, ch.e sta

sempre con voi da mane a; serai?

Non saprei io! chi? Maso fors?

V apponete : si ha da chiamar Tommaso
; replico 1' altro ca-

vandosi un piego dal seno e guardandolo.

Ebbene
; che vorreste da hii? Io to vedro di corto.

Alia buon' ora! dategli dunque voi questo dispaccio telegrafico

che giunse in Savigliano la mattina di lunedi
, quando il reggimento

era gia in cammino per Ghivasso. Io dovetti indugiare, e mi e stafo

commesso di portarglielo. Gli verii tardi : mameglio tardi che mai.

A rivederci. E tiro innanzi dopo porto il pike a Giulio, che Io pre-

se, ne osservo la soprascritta con un' ansia ingordissima ;
e swrto

,

di gran lena si avvio agli alloggiamenti in cerea del compagno:

E da sapere che il misero giovane , da che si-
1 vide frodato neHa

espettazione di una risposta c\a sua sorella, si ; era dato in balia ad

una tristezza cosi rabbiosa
,
die gli rodea te viscere e Io consumava

di livore. La guerra scoppiafe , il nemico vicino e quindi la morte

soprastante forse dall'un di all'allro
, gli riuscivano d' intollerabile

pena ;
e gl' inlorbidavano la fantasia di up telrezza d' immagini, che

ne di giorno ne di nolle non gli lasciavano un respiro di quiele. Per

lui stava fermo, che Nalalina era stala impedita di riscrivergli daHa-
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madre ;
e eke questa , per aggravargli il casligo della sua fuga ,,lo

privava di ogni consolazione ,
di ogni notizia domestica e persino dl

un magro sussidio di moneta, che non si sarebbe negato a uii masna-

diero
, quando stato fosse ne' suoi panni : e pero ne Meriva

,
die

egli sfrantumato dalle mitraglie dovrebbe spirare in un fosso, di-

serto di qualsiasi alleggiamento, e senza pure il conforto di un lonta-

no ed estremo addio della sorella. E questo falsissimo concetto che

egli ritenea per solo verisgimo, lo scombussolava di forma, che, per

non imprecare a sua madre
, gli bisognava tulta la virtu del cuore

e della coscienza die ancora gli reslava. Maso gli speudeva attorno

le ore sane affin di placavlo : e tanto gli aveva rotto le orecchie che ef

doveva scrivere un'altra volta, e rivolgersi a diriltura alia madre, e

finirla con le caparbieta e rappattumarsi con lei da buon figliuolo, che

Giulio -si era piegato. In effetto quella maUina aveva distesa una

lunghissima lettera, e dipoi mostratala al compagno. Se non che ella

era si riboccanle d' insolenze e di acerbita, che Maso, presone scan-

d;lo, gliela slraccio sotto degli occhi. Giulio a\vamp6 d'ira : e
, sal-

voche non voile coitfrislare un amico al quale si riconosceva debitore

di tanto, gli avrebbe pesto il viso colic pugua. Ma si conlenne, e

fu pago di voltargli dispettosameute le spalle ,
e di ridursi nel caffe

a smallire il fiele che il coceva. Tal era la cagione di quello slrano

adiramento in che dianzi lo scorgemmo.

XVI.

-Subitamente che Maso rividesi venir incontro Giulio, lo precorse

e con un tralto pieno di aniabilita salutatolo, era in punlo di chic-

dergli scusa del disgusto recatogli per lo stracciamento della lettera ;

quaudo 1'altro toltosi il piego di solto il cappotto: A ,te, soggiunse

aifeltando disinvoltura
;
eccoti un allro regalo de' tuoi di casa : un

dispaceio telegrafico! A me? sclamo Maso con un soprassalto ;

or questa e nuova! Piglia, apre, legge : ma Giulio che lo affisava

con una sospension d' animo da non si poter dire , lo miro tosto ri-

fulgere in volto d' un sorriso di si Candida .gaiezza ,
che gli spense

1'alilo in .petto e
: gl' ingorgo il saugueal cuore. Oh Giulio! grid(>
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Ailora I'alh'O gongolando ;
e un equivoco felice : sei tu

;
e tua madre !

'guarda !

Lo crederesfe lellore? Giulio rinnovo per qualche parle, qui in

Brozolo con Maso, cio che vi narrammo essere intervenuto allacon-

lessa Leonzia con Natalina, per 1' inopinalo ricevimenlo della seconda

ieltera di esso Giulio. Voile leggere, e gli si abbaglio la vista; si

fece leggere, e non capi nulla : rimase come uno intronalo che non

flesse fede agli occhi suoi, ne ascolto al suo udito. Si ritiro tenlone

sn un canto, si butto sopra la paglia e allato del compagno : Mia

madre ! andcwa ripetendo mezzo balordo
,
e con la pupilla immobile

*ielle tre righe del dispaccio ;
mia madre ! Oh non me 1' aspettava !

ftlaso, m' ingarmi o e falto vero?

Un'altra! non Thai davanti? non vedi chi sia sottoscritto?

Mi si addoppia la scrittura
,
e io non discerno. Rileggimela tu

died volte alia fila, ch' io la impari a mente. E il buon fanciullo

a rileggergli dieci volte quel che segue.

... 24 Aprile 1859 ore 4 pom.

Ricevuta oggi tua lettera 11. Ti mando prendere se possibile.

X>dine banohiere
*

Torino pagarti due mila lire. Sorella sta bene,

saluta, rihgrazia. Scrivi sempre. Conservati all' amore di tua madre

die ti abbraccia.

C. Leonzia *.

Ti basta? ripiglio Maso dopo la decima letlura : e gli riof-

'

terse la carta. Giulio non rispose. In quella vece fattosi nel sem-

bianle come un fior di sciamito
,
e strelto 'nolle mani convulse il di-

spaccio, prima se Io calco forte sul cuore, poi se Io appresso alia

f

bocca
;
e comincio a baciare con un impeto di mentecatto il nome di

'sua madre, in quel che grossi goccioloni gli rigavano le gote e tutto

iagnavano 1' aperto foglio, dal quale non finiva di staccare le labbra

'InTiamorale.

Ah non lei diccva io, Giulio mio, che tu hai un bel cuore, e

cbe lu amavi tua madre piu che non fingessi? gli soggiunse Maso

jM-endendogli una mano e palpandogliela carezzevolmente fra le sue.
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Che polresli oramai bramare di piu? Giulio drizzo all' amico uno

sguardo imbabolato e rimirandolo attesamente : Mi abbraccia !

ridiceva non si sa bene se a se o a lui ;
mia madre mi abbraccia !

dopo quattro mesi che non le ho parlato ;
die non ho piu voluto ve-

dere il colore de' suoi occhi
;
die 1'ho trattata da nemica, mi abbrac-

cia! Amico, e possibile queslo? Ella da cui sono scappato: ella che

neppurc salutai quando scrissi a Natalina : ella che io chiamai tiran-

na ! Ma die ho fatto io da meritarmi die mi abbracci ? Maso, e un'

imposlura questa? sia qualcuno che si e beffato di me?

Mi piace ! e ti pare che la gente si beffi con un regaluccio di

due mila lire eh ? piccola bagattella !

Due mila lire? e il meno : ma abbracciarmi ! io non Io inlendo.

Perche dev' ella abbracciarmi ?

Oh cara ! perche sei suo figliuolo ed ella e tua madre : dove

stai tu col capo?

Io non Io so. Ma ho da credere a questo foglio?

Manco male ! "vorrei vedere anche questa ! Orsii fa di ricupe-

rarti un poco, ed usciamo allo sfogato.

No, Maso; lasciami qui ch' io comprenda prima questo mistero.

Sia un artifizio amoroso di Natalina? Queirangioletta ha pianto tanto

perche io m' era slizzito con mia madre ! Sia un lacciuolo suo per

tirarmi in casa ?

E chi le avrebbe dato le due mila lire da farti trasmeltere per

un banchiere?

Dici bene. Dunque e proprio ella che mi abbraccia?

E chi altri? E proprio ella, mamma tua.

Dio del cielo ! povera madre ! chi sa quanto le sara costato

a dirmi che mi abbraccia !

Niente! alle mamme quesle cose non costano nulla. Non ri-

eordi la mia quante fmezze mi scrisse? eppure? 1'ho fatto anch' io il

mio sgarrone !

Ah tu non sei me ; ne tu hai offesa la tua com' io ho offesa la

mia! E mi abbraccia! Maso, che ho da fare?

Ecco : ora li assetta
; poi diamo una giratina al fresco ; poi ti

poni a scrivere una risposta, ma una risposta da Giulio al dispaccio;

Serie V, vol. II, fasc. 290. 13 10 Aprile 1862
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poi si pensa a riscuotere le lire o poi ti melU il cuore in pace. Che

te ne sembra ? Non gliene sembro male. E di fatto principio at-

tenersi al consiglio dell'amico, ricomponendosi lullo e incamminan-

dosi con esso lui verso la piazza del paese.

A questo si repenlino mutamento dei pengieri e degli affetli di Giu-

lio > qualcheduno dei leltori avra per sorte stupito, siccome a caso

rimoto alquanto dalla cornnne verosimiglianza. Eppure noi in sentir-

celo autenticamente raccontare con quella fedelta onde 1'abbiamo ri-

ferito ,
non che muovercene a meraviglja ,

lo ripufammo anzi caso

ordinario e naturale ad avvenire. <jia nolammo piu sopra che il no-

stro giovane ,
ollr'essere di buona pasta e di un animo di finissime

doti ornato , era in fondo in fondo quasi piu amante egli di sua ma-

dre che la madre non fosse di lui : e che pew nel volersela dipinge-

re come trasfonnata in tiranna e odiatrice sua , s' impigliava in uno

spinaio di contraddizioni, di assurdita, di sconcezze delle quali Ira se

e se arrossiva : quantimque si argomentasse di non ripuciiarle affat-

to
, per avere un giocher^Ho da trastullarne il secreto amor proprio

che lo frugava. II perche Maso , cheaveft 1'ingegno tanto acuto quan-

lo il cuore trasparento , soleva dirgli in compagnevole confidenza che

esso in lui ravvisava due Giulii
,

1' uno vero e 1'aftro artefatto ;
e per

\icenda 1' uno in lizaa coll'aHro : che il Giulioyero gli si nianifesfava

cosi dolce e virtuoso di dentro, come ingenuo e grazioso difuori : ma

che il Giulio artefntlo gli riusciva cosi burlesco e coniorio neU'anima,

come disfiguralo e ruvido nei sembianti.

II Iravialo giovanetto era insomma iu preda ad un conlrasto per-

petuo , inaspritogli dal Fimorso e altUzatogU. da una passione mista

d' ira , (Vorgoglio c di vergogna. Altrarre dei txmli egli abbisogna-

va d'una sola cosa
;
di pentirsi. Ma di pentisrsi in maniera, che ei sa-

pesse accetto il sw pentimento non
...pui-e

a Pio, mq alia madre al-

tresi : alia quale si seniiva aifezionatissnno, e di cui gii doleva in im-

menso dover perdere un filo solo della grazia e della pi-edilezione

ch'egli per addietro si era godula. Laonde ogni qualvolta gli fosse

incontrato di potere penlendosi saldare Uitte in un i'ascio le partite ,.

egli non.avrebbe balenato un atlimo a darsi vinto. Or si consider! se

cotesla beniguita della madre che, antiveneudo ogni suapratica, gli

"

.i,/. l-ii- < I J-';U .V'"'\ i^ .'::
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offeriva d' improvviso per lelegrafo :
doni , saluti , notizic ed ini inspe-

rato abbracciamento ; non dovesse tornare per Giulio una cortesia

oiiquistalrice e quasi una freecia infiammata die
,
trasverberandolo

jjel vivo del petto, glielo sgrossasse d'ogni reo talento. Ne altrimenti

che cosi fu di lui su quell' istante avvenluroso. Rest6 conquiso , o

meglio annichilato, dalla potenza. dell'amore materno sovercbiante la

sua prevaricazione. L' abissoche egli si imraaginava impossibilissimo

A varcare per conciliarsi con lei, gli disparve innanzi a mo' d' una vo-

ragine fatata. La piaga immedicabile ch'egli laraentava essergli slata

da lei falta nell'onore, rammargino come per incanto. Le nebbie, i

fumi, le nuvole che si frapponevano Ira esso e lei si dissiparono. E

-allora fu cbe al raggio sereno della carita filiale ,
della coscicnza net-

la , della ragione placida ,
rivide nella madre 1' antico oggetlo del-

1' amor suo qual era in se : e la riamo ob quanto ! e balzo a lei con

Impeto di ebbro : e non avendola presente se non per nome e in una

carla , su quella carta e su quel nome disfogo le frenesio d' una te-

uerezza che il dementava.

Cosi fosse stata ivi la contessa Leonzia in persona, a bears! di

questo novello figliuol procligo ,
da se racquislato per pura forza di

amorevolezza! Sj sarebbe viemeglio persuasa, che spesso per una

madre il piu bel vincere si e perdere un puntiglio. Ma ella non era

cola, ne sospettava gocciolo del si lieto rivolgimeulo operate dal suo

saluto nello spirito di Giulio. II quale lanto fu lungi dall'a\ere un fia-

to d'ozio
,
da versare 1' esuberanza de' suoi fervid! sentimenti in una

lettera per lei
,
che anzi indi a brevissima ora fu costretlo andare con

un drappello in ronda: e la notte seguenle incamminarsi col nervo

della Brigata alia volla di Pontestura
,
dove si altestava la intera Di-

visione del generale Cialdini, per isharrare agli Auslriaci miuacciosi

la via di Torino.

Imperocche quest! che avevano logori due giorui soprasscdendo ,

nou si sa perche , all' invasions del terrilorio sardo
; allagavano la

Lomellina con tal foga ,
die mostravano di volere ricomperare il tem-

po perso , procedeado difilato contro la melropoli del Bcguo. E di

fatlo, menlre le schiere piemonlesi raccoglievansi Irepidanti dietrp

le munizioni di Alessandria, abbandonando fino oltre al fiurne Sesia

tutto il paese al nemico
;
e meutre gli antiguardi appena dei Corpi
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francesi del mareseiallo Canrobert e del maresciallo Baraguay d' HiF-

liers posavano il piede in Genova ed in Susa
;
le forze austriache del

Giulay ingrossavano poderosamente verso la linea che da Casale si

allunga per Valenza a Bassignana : e superata questa , una correria

sin dentro Torino
, per quell' esercito fiorentissimo

,
non era piu che

una passeggiata militare.

Quanto increscesse a Giulio di meltere al cimento di una batlaglia

la \ita sua in quelle contingenze, non e agevole a spiegarsi. II ter-

rore della morte non 1'avea sgomenlato mai come allora. Maggior-

mente die, a ravvivargli 1'ardore de' suoi novelli affelli per la raadre,

la sera di quel di
, che fu il primo di Maggio , gli sopravvenne in

Pontestura, sotto 1'indirizzo di Maso, la somraa del banchiere torinese

notificatagli nel dispaccio : ed era in tanti biglietli di pubblico corso,

dentro un piego assicuralo alia posta , e raccomandato streltissima-

raente al quarliere generale. Oh senza quella spina, il tripudio e la

festa di Giulio non sarebbero state cose da descriversi ! Tostamenle

anch' egli sparti alia pari i biglielti con Maso
,

il quale non sapeva

ritornar dallo stupore di avere in tasca raille lire. Mai a' loro nati di f

ne 1' uno ne 1'allro avean posseduto tanlo ! E or che i due garzoni si

slimavano ricchi
,
or che erano in pace ,

or die non anelavano ad al-

tro die a rivolare tra le braccia del parenti ;
ora si vedevano scagliati,

quai torelli alia mazza, contro il cannone tedesco e sotto le picche de-

gli Ulani. E pur vero il proverbio, che chi erra in fretta si pente a

bell' agio !

XVII.

Al lato occidentale della vasta , opulenta e popolosissima citta di

Lione, lungo la ripa destra della bionda Saona, che hi cala maeslo-

samente a rifondersi con le regie acque del Rodano
, sorge una de-

liziosa catena di colli filtamenle accasati: i quali, accerchiandosi con

vago serpeggiaraento di dossi intorno al sottoposto ripiano ,
lulto lo

signoreggiano a maniera di anfiteatro slupendo. Presso al colmo del-

1'arco, sul crine piu alto di que' bei poggi e tra !e verzure di un folto

boschetto die lo contorna ,
si ci ge un lempio le cui rugginose ed

austere muraglie singolarmenle risaltano per la gaiezza degli eleganti
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edifizii e degli ameni verzieri che lo circondano. Se non die a mille

doppi gli cresce visla ed apparenza ima bianchissima guglia di bizan-

lina struttura, la quale spiccatasi dal suo mezzo leggiadra e svelta, si

lieva recandosi nella cima una grandiosa stalua della Yergine, tulta di

tin terso bronzo dorato rilucente. Essa e di nobile modello, \61ta ad

oriente e ad ogni ora del giorno riverberata dal sole
;
sotlo il cui oc-

chio sfolgoreggiaute di splendor! protende le braccia, come per acco-

gliersi maternamente in grembo la gran citta che ai piedi le soggiace.

Quivi e 1' antichissimo santuario di Nostra Donna detto, dal nome

della collina
,
di Fourvieres : tesoro , presidio e rocca del fede'.i Ho-

nesi
; pellegrinaggio forse il piii rinomato di Francia

,
e che richia-

ma a se giornalmente un concorso ineslimabile di visilatori
,

i quali

o per iscioglier ^7oti
,
o per implorare grazie, o per teslimoniare di-

vozione
,

\i convengono dalle lerre pin rimote dell' Impero. Sono

parecchie le strade che dalla cilia mellono alia cresta del sacro colli-

cello. Ma la piu grata e gioconda e quella di un giardino che nascen-

do alle coste della pendice , per \iali e scaglioni dolcementc torluosi

e ombrati d' appii, d' ontani e d' agnocasli , con agevole salila e con

graduate scoprimento di prospelti sempre piu meravigliosi, guida lo

stanco pellegrino lino alia soglia del santo e sospirato luogo di Maria.

Lamattina inoltrata di uno dei primi del Maggio, all' asolare di uno

scherzoso venticello che temperava i dardi del sole allegro ,
tra i

gruppi di passeggeri che per le ombre e le siepi di quel fiorito giar-

dino ascendevano pianamente 1'erta del clivo
,
uno si dava a scorgere

per le sosle continue che faceva una giovinetta : la quale fermandosi

ogni pie sospinto a riguardare indietro le somme Alpi ,
che cingono

quasi cornice la sterminata distesa della valle soltoslanle, e accen-

nandole col dito a un signore, a una dama in bruni veli e ad un'altra

con cui era di compagnia, ne allentava 1'ascensione che questi parea-

no volere piu accelerata. Pervenuta la brigatella in vetta al greppo, e

sboccata in un terrazzo che si apre dielro 1' abside della chiesa
;
a

quello spettacolo di orizzonte che e fra i piu incantevoli dell' Europa ,

e sopra tutto alia vedula della superba fascia delle Alpi, le quali dalle

radici loro fino alle dirupate e nevose lor penne di colassu spiccata-

mente si discernono
;

la donzella si arresto come estatica , abbasso

1'ombrellino e aftlsata quell' irta giogaia di monli e di ghiacci;
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.it** DQV' &., disse yoltandosi cupidamenle al signore; dov' e il punto

pr.oprio in cui domani lo troveremo ? L'uorno sorrise : la dama fe

eenno alia fanciulla di seguirla ;
e tutli e quattro s' inlrodusscro nel

santuario.

; :: ; flilettore ha gia indovinato il norae di clue;almeno di queste pel-

legrinanii. E noi senz' ambagi gli replicMamo che 1- ha c6Ho. La

dania e per appunto la Conlessa niadre di Giulio ,
e la gioviuetta e

Natalina sua sorella; la quale immaginandesi che egli, siccome Cac-

ciatore delle Alpi ,
dovess' essere su per giu stanziato in quelle roc-

cie , poeo meno che non aguzzava la vista ;per iscopriilo ad occhio

nudo
;
e cercava a Fiorenzo

,
che era 1' iiomo

,
la gola precisamente

ove :scontrarlo. A tale d'amabile insania giugueva in questa colom-

ba, la -folle bramosia di ripossedere il diletto e profugo fratello !

Ma or ci resta a nami;e come .mai dall' Emilia, la eonlessa Leon-

2ia si fosse con la figliuola U;asportata cosi impensatamente nelcuore

della Fraucia. Se ben \i sovviene, la lasciammo nel pomeriggio del di

.solenue di pasqua pressoche fuori del senlimento, .per 1' orrenda no-

Telia della guerra scrosciata, e .pel suo via^gio rotlole si bruscamenle

nelle raosse. Risensata appena ,
ed ella cadde ginoeehioni avanti lo

zio tutore-de' suoi due orfani figli, e con una instanza da ammorbidire

le pietre, lo supplico a braccia quadre che le a^7esse dunque egli su-

bito salvato iulio
;
e che, o in nn modo o in un altro, le avesse ridato

1' unigenito delle sue lagrirae. II conte Giacomo
,
che era del nipole

suo e pupillo benevolissimo
,
ma che non poteva condiscendere ad

esporre Nalalina, altreltanto a se cara e cosi gio\hicella, ai lumulti di

paesi belligeranli, rialzata la Contessa eindottala a calmarsi; le sug-

geri il disegno di un dispaccio eleltrico da inviar-e issofatlo alfigliuo-

lo, con un avviso per lettera a un banchiere torinese che lo avesse

rifornito di moneta, Era piccolo sollievo a tanto sgominamento ;
ma

pure la proposta piacque alia madre, e il dispaccio fu dettato da lei

e Irasraesso di presente. II Coute ancor egli serisse li su due piedi

per la tratla del banchiere.

Dopo questo, e abborracciando un po' di prauzo 'come meglio si

poteva, si entro subito a rfeliberaue inlorno agli espedienli da pren-

dere in tale stretta di cose. Leonzia voile presente don Egidio a que-

sta consultazione di famiglia : e chiamato sopra\ venne. Molti e varii
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partiti si ventilarono. II Conic siesrbiva di correr egli : sc non die

pativadi golla, avealamoglie swraparto e una lite- intrigatissima per

un'eneditadi GiuMo, dacomporre in qudla setlimana. Si parlo di ri-

mandare Fiorenzo. Leonzia non voile udirne: eraifidaJo, eramassaio,

era diligenle, ma metieoloso, un' oca impastoiata ,
o da affogare per

lapaurain uua stilla d'aequa. Essa ali'incontro, searmndo bunissione

di altri, persisleva a ehiedere di andare clla con la ligliuola : ma Gia^

como siricusava, non vedendo die stragi e ballaglie. Allora fucke

don Egidio mitigando le apprensioni soverchie di liti, indico la stra-

da di Marsiglia siccome opportune o sicura : dappoiche per Lionc e

il Moncenisio la Contessa si sarebbe avvicinaia a Torino alle spallc

dell'esercilo francese che di col^i scendeva in Italia
;
e quindi avrcb-

be \iaggiato immune dai pericoli temuli, e eon la ritirata in Savoia e

nel Belfinato sempre aperta, Quesla proposizione, che il savio Cano-

nico sopra la carta geografica dimostro ragionevolissima, ammofli il

cognato, il quale si arrese a concedes Nalalina alia madre
, purche

oltre una cameriera si fosse accompagnato con loro Fiorenzo, che in

punlo di online
,

di >-igilanza e di deslerila m goveraare le spese e

le faccende piu minute, T-aleva tani'oro. Inesplicabile in la contentez-

za della signora. Gli appat'ecehi sospesi ftirono lerminali
,
e il di se-

guente, ch era il venticinquesimo d'Aprile, a passo di corriere s'in-

vio alia volta. di Livorno.

Qual die si fosse la cagione, non giunse in tempo di: salire ivi a

bordo d'imlKvltello francese, die salpo aleune ore prima dell'arrivafa

sua. Doveite pertanto ivi soffcrmai-si : e in questo ebbe-miova della

rivoluzione di Firenze
,

della cacciala del Granduca: e fu teslimone

delle baldcwie faziose onde Livorno celebro 1' infauslo avvenimento.

Ma cio die la sostenne in quelle angustie, fu lit eerlti nolizia die gli

Auslriaci non peranco avessero invaso il Piemonte, e die pero le ar-

mi tacessero tuilora. Solo nella rada di Genova il di trentesimo, seppe

del loro passaggio del Ticino accaduto- la sera innanzi. II costringi-

mento che n'cbbe al cuore e difficile ad esprimere. Yoleva pigliar

terra, e con una corsa ardita per la via ferrata bakare in Torino , c

di la precipitarsi ovunque fosse il suo Giulio. Se nondie alcuni j>as-

seggeri ne la dissuasero forte, si perche la stlrada di ferro potrebb'es-

sersi gia tagliata dai Piemontesi ;
e si perche supponcvauo che gli
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Auslriaci col vapore potessero omai da Tortona averne occupalo il

tronco die & fra Novi ed Alessandria. Anche Fiorenzo fu di parei'e con-

trario alle smaniose impazienze dclla signora : e questo era facile a

pronoslicarsi. Avrebb'ella bramato di calare in Geneva, sc non allro

per prendervi lingua de' falli guerreschi. Ma la figliuola, che nel tra-

gilto nolturno avea patilo fierissimamenle del male di mare, col fer-

marsi del naviglio si era addormentata. Romperle il sonno non eon-

\eniva : a separarsi da lei un solo momento, la madre non si poteva

piegare. Laonde si contenne e non penso piu alia discesa.

La Iraversata fino a Marsiglia fu torbida ed agitala ,
si che la po-

vera Natalina use! dallo scalo della Jeolietle piu morla che viva. Un

medico ilaliano, che la visito all'albergo, le trove il polso alteratissimo

e consiglio di farla riposare un paio almeno di giornate. Per quanlo

la rnadre bruciasse di volare al Moncenisio
;
nondimanco le fu neces-

sila acconciarsi alle prescrizioni del dottore, estarsene sulle brage fino

al doman 1' altro. In capo ai due giorni la fanciulla sebbene sbattutella,

pure fu bastevolmenlc rimessa : a tale che il medico le consent! di pro-

seguire il viaggio, a patto pero che in Lione si fosse arrestata la notte

e mcta del giorno successivo ; e un' altra notte a Ciamberi, avanti il

passo freddo e faticoso del Cenisio. La damigella sofferiva di inal ani-

mo piu che la madre quest! indugi : pregava, insisteva, scongiurava

che si fosse tirato oltre, die non si fosse avulo riguardo nessuno a lei :

Ma io sto bene, ripeteva del continue
;
ma non e nulla

;
ma non per-

diamo tempo ;
ma non badate a me; ma su, corriamo d?t Giulio !

Niente affatto. Fiorenzo era 11 rinvestito di un' autorita quasi che
'

tutrice dal conte Giacomo ; e con inflessibili nieghi ammortiva le

velleita della madre flultuante. Stiamo ai dettati delFuomo del-

larte; ridiceva arricciando quel suo nasino voltalo aH'insu comeuna

trombetta; signora mia, Giulio euna gran perla; ma la Contessina e

il vezzo dello zio : me 1'ha raccomandata come il cuor suo. Adagio!

non la facciamo pericolare. Si sa: il male viene a carrate e va via a

oncie. E la dama a dargli ragione , e ad alzare occhiate lagri-

mose al cielo, e ad esclamare sospirando : Sia fatta la volonta di

Dio! povera me! Vergine santa, guardatemi voi Giulio e a me con-

cedete pazienza ! Oh le angosce di lei erano pur atroci in questa

congiuntura !
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La mallinata die erale mestieri logorare in Lione, per cura e sva-

rio dclla figliuola ,
amo spendere in una divota pellegrinazione al-

1'insigne altare di Fourvieres. E poiche, se si fosse presa consolala,

quella gita con si dolce e serena stagione si mutava in un placevo-

lissimo passeggio; cosi, per appagarne il vivo desiderio, meno seco

Natalina ad ossequiarvi lassu con lei la Madre di Dio
, consolatrice

misericordiosa degli afflilli.

Accesissimo fu 1'ardore con cui la fanciulla oro dentro il sanlua-

rio. Leonzia, sollecita che non si fosse affaticata con istare soverchia-

mente a ginocchi, le ordino die si assidesse. Natalina ubbidi. Ma la

Contessa noto che ella chinata la testa,.calalasi la balza del cappello

in su gli occhi, raccolte le mani al petto e appoggiata la fronte aJ

dossale d'una seggiola, si fe nelle gote porporina; e immobile dclla

persona e respirando a sgorghi dalle narici, pioveva lagrime in tanta

copia, che tutta la veste dinnanzi le si bagnava e i lembl dello sciallo

grondavano sul pavimento. Di die ella impensierita, con una gomi-

lata la riscosse, e le ingiunse che si fosse frenata da quella eccessiva

contcnzione dello spirito. Anche in cio la donzelk si porse ubbi-

diente; e rialzatasi, racconciossi, aperse un libricciuolo e si applico a

leggere con modesta riverenza.

Com'ebbero sfogata buon tempo la loro pieta ,
si levarono per

uscire. Ma Natalina avendo osservato nelle tavolelte dei \oti, i quail

pendono dalle pareli della chiesa
,
die v'erano dipinti assai casi di

soldali favoriti dalla Vergine nelle baltaglie ;
immanlinente avverti la

madre, die avesse fatte celebrare davanti quell' Immagine portentosa

trenta messe per Giulio. II che la Contessa approve molto : e oltre

che tosto mando alia sacristia V oblazione delle limosine
,

si trasse

eziandio dal dito un anello d'oro con un preziosissimo giacinto del

Brasile incastonatovi sopra, e lo offerse a uno dei sacerdoti custodi ,

perche se ne fosse adornata quella Effigie santa di Maria.

Dilettevole torno la corsa nella ferrovia da Lione a Clamberi, ove

pervennero in suH'annottare, e pigliarono alloggio in un albergo.

Fiorenzo ammirava sopra tutto que' gran convogli di oltanta e fino

di cento carrozzoni e carriaggi, che d'ora in ora con sibili acutissimi

trapassavan loro a costa rapidi come il vento, carichi di milizie, di

artiglierie ,
di munizioni e. di altrezzi militari d'ogni sorta per la
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guorra di oltr'Alpe. E godeva di fare il sapulo di cose marziali con

IVatalina : la quale lo premeva di mille curiose dimaude sopra lutto

cio die incontravano, soldati, arnii, divise, caunoni, mortal, boffil)e,

palle, barili e casse di poked e dite voi : e la semplicetta -stordiva

,alle magnifiche spavalderie dell'agente clie, crogiolandosi in pandolle

fi'a que'soflfici cuscini dei pram posti, si dava con lei e con la came-

riera 1' aria di im Montecuccoli o d' un Turenna. Buono che la Con-

-tessa, a compagna di viaggio aveva sorlita una genlildonna di Tolo-

sa moglie d'un colonnello; con la quale, perche era inlcndcnte della

lingua francese e graziosa parlatrice, s' iuterlenne di lena
,
e non

pole badare ai bellicosi discprsi di Fiorerao ! Le avrchbono lurbata

la fantasia.

II damani era di -sjabilito pel valico del Moncenisio
,
da farsi con

-IC'sMlte dopo una breve rjpsataiailansleibur^o. Leonzia, die all' al-

>ba .era gia in piedi per udir messa e fai-e sbrigare a Fiorenzo gli

-apprestanienii, verso le sette enlro da Natalina la quale si era akaia

^e diceva le orazioni. La fanciulla surta, ando incontro alia madre per

haciarle al solito ;la mano: ma questa in \ederla arrestalasi di colpo :

Che hai, figlia mia, elie sei cosi smorta? che sono quesli calamai

agli occhi? E piglialala per le mani , semtendo die sLaggrizza-

yaiio .nelle sue : Hai la pelle abbrividiia ! soggiunse ;
e lisciatala

iinviiso: Oh Dio come scotli! che hai? li senliresti male? pci die

guizzi?'Qttesta e febhre ! stanotte nn hai dormito? la richiedeva

teneaddle il volto fra le palme clelle mani, e mirando'a con un ri-

guardo spaurito.

-. iLadonzella si fiorile labbra di un sorriselto, e: Mamma, non c

iiiente
; rispose .con un'ocehiata d'angelica dolcezza

; andiamo presto

da Giulio
; die io prin^a di juoripe voglio rendergli il suo bacio.

Morire! sdamo abbi-ezzando la dania; morire lu? non mi man-

cherebbe piu allro ! All Natalina mia, die sono quesle nialinconie che

.ti hanno presa ? eonliuuo accostandosela al seno e posandole lo

labbra nella fronte. Ma la figliuola le tremolava come una coniglietta

fra le braccia. Scioltasi poi da quell'amplesso e condolta la madre

ifi disparle: Falemi questa grazia per amore di solo Iddio; le ri-

; non dite nulla a Fiorenzo che io sfo pocobene,

hi
!'l(| fji'tti)''. H'l}"

' I'l-
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alti'imenti ci fa restare aneife oggi feme, lo'fanto fino a Torino p<$sso

durarla. La quando sara trovalo Giulio, io moriro contcnta.

~ Ma che discorsi Son qucsti-, core mio? Yuoi morire!- \moi la-

sciare twa madre kenza le'Me diceta to (Dontessa tutfti biauca o scdr^

rnbbiata ; giia' ch* io oda piu quesla parola dalla tua bocca !

Che &io al mondo; oggimai? Vbi- vi riavrete Giulio buono Co^-"

me prima ; egli Urerii innanzi Irt oasa
,

e io pi^ghero per Toi e per

lui in paradise. Ma ftfcciamo presto, pdi'carita! andiamoTia: ho

gran sosjlelfo di lion ess^re piu
; in tempo

1

: e moi'rei si Tolenlieri dopo

averlo rivediito anch' io, povei'o mio Giulio!

- misera me ! grido'la signova.sconfiita, sospirosa e con le

ciglia raggroUate ;
ma noh li- accopgi, bene mio'dblee, die eosl pai-

lando M male a lua madre? die fe p?tssi Taninia on un ooltello?

Moniietii! Gesummaria! mi si spezxu il cuore a solo' peiisami ! E-

che sonb queste fantasie che ti \-anno }>er la testa ?

Eh mamma cara, potrebbero bene tto : essere iuitesie ! leri

in quel sautuario feci la dimanda alia Madonnas e io credo che mi

abbia esaudita. La madiie-nenavcvaipiucolore'in-facciQ: Io vacil-

lavano le gmbe, un sndor ft'eddo le corse per'te m'embmi^ gwatat
f

a,

la flgliuola- cosi incerta di so e sbigoltila, cme non 'fosse 'osa di fork

dire piu oltre. Ma dipoi traltoiin aliis-simo gemito, le comando di-ri-

coriearsi. Le s-uppliche e le scongiuvaztoni non gimarono punlo: la

tapineila si battea im febbrone che I'a-ccasciava. FiM'enzo fti manduto

per un medico, e la sconsolata fanciulla dove riporsi iiilbtto. Dopo*

di che la Gontessa mestamente sedutasd'e accanto V oi'igltwe t
c csh-

reggiandola con ispasimato amore: Glte e, Tila mia, clieecotesto

che dici di aver dimandato ieri alia M'adbmia ? la riefeiose con voce

tremorosa
;
a tua madre non hai da tenere secreti. Didtiarami adun-

que ogni cosa.

Oh ! se e vero Io vedretei iron accade che vi meHiate ora in

ansieta per cagion mia. Discorriamo di Giulio : do\ e s-ara egli adcsso ?

Maiho, bella mia; tu parla e fa l'ubbidicza : alto, esciner in-

stelte ella con gesto autbrevole e risoluto-.

-Jor,Bene
;
disse tutta in forse di s^ medesima la fanciulla diverrats

come una rosa,; e stalo questo: ho pregato la Madonna che se Giu-

lio doveva perire inbattaglia tra i garibaldini, piullosto avesse fatla
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morire me
,
e conservato lui buono per vostra coiisolazione. Ecco

tutto !

Ah sciocca ! ah pazzerella ! e son cose quesle da domandare a

lei ? ruppe Leonzia in atto smaniante
;

disdiciti subito : doraandale

che mi lasci te e mi renda Giulio. Oh ve' i bei caprice! e la bella di-

vozione ! Morire iu ! Ma pensi forse che la pielosa Verginc non ab-

bia potere di serbare Giulio a tua madre, senza levarle le ? E ti figuri

che io vivrei dopo la lua morle? Deh, angiolo mio, ritrattali, subito,

subito ! La Madonna e stala madre : ella sa che sia perdere i figliuo-

li : mi compatira. Dille che io non voglio.che Ui muora: hai capito?

ubbidisci. Ah scemerella! doy'hai il giudizio?

E se poi Giulio che scegliereste ?

Ohibo, ohibo! deh, Natalina, che mi chiedi? No; tu e lui: voi

due siete i miei occhi, siele le due meta del mio cuore. Io non ho vita

che per voi : a me non resla che una scella sola
;
andar dietro a

quello di voi che il Signore volesse ripigliarmi. Oh sclmunitella !

guarda le strane grazie che mi vai a dimandare !

Su questo affannamento della Contessa , la cameriera aperse la

porta ed annunzio il medico. Egli era un bravo savoiardo
,
ben in-

quartato della persona, rubicondo , paiFuto e di maniere geutili ma

franche irisieme e ricise. Parlava V italiano speditamente : e quindi

appresso le convenevoli cerimonie e un po' d' interrogators a Nata-

lina
,
che rispondeva sempre di non aver nulla

;
fallosele appresso

e toccole il polso : Par bleu, quelle fievre ! inais c'est une fievre de

cheual ! mormoro tra se, riputando di non esser inteso dalla dama.

La quale a questo detto , gittato uno strillo : Dottore
, dunque e

male grave ? Io ricerco svenuta come un cencio ;
ah ! mi morra el-

la quest' anima mia?

II medico si morse le labbra
,

e simulate faccia sicura : Puo

essere una febbre effimera, soggiunse ;
e allora e fuoco di paglia.

Ma e se non fosse"?

In lal caso vedremo piu tardi. E ordinato per la inferma

certe bibile sedative si ritiro, in quel che la signora affraula dall'am-

bascia si a^olgeva barcollante per la stanza della figliuola, e scla-

rnava mezzo fuor di se : Giulio
,
Giulio ! quante pene costi mai

a tua madre !
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Marcantonio Colonna alia battaglia di Lepanlo; per il P. ALBERTO

GUGLIELMOTTI, Teologo Casanatcnse e Provinciate dei Predicato-

ri Firenze, Felice LeMonnier,1862. Un vol. in 8.di pag. 448.

II nome di Lepanto suona tutlora dopo tre secoli e suouera sem-

pre glorioso in tut la la Cristianila , perclie ricorda la piii insigne

vittoria navale che le armi cristiane riportassero raai contro i Musul-

rnani; viltoria la quale non solo libero allora 1'Europa, el' Italia

specialmente, dal terrore in cui tenevala il Turco con quella formi-

dabile polenza che aveva acquistato sui mari, ma diede a quel colos-

so barbarico tal colpo, die non pote mai piu ben riaversi, anzi co-

mincio d' allora quel decadimento die V ha condolto a poco a poco

alia presenle agonia.

A cui si debba la prima lode di si bella impresa ,
niuno ignora.

S. Pio V ne fu il primo e piu posseute molore
; egli creo quella Lega

d'armi che poi trionfarono a Lepanto , egli ne fu 1' anima e il cuore,

trasfondendo nei Principi, nei capitani e nei soldati 1'ardore del suo

spirito ;
e non e dubbio che alle sue orazioni fosse principalmenle

(lovuta la vitloria l, siccome e cerlo die egli fu il primo a goderne,

1 Sulla tomba di S. Pio V sta scrilto: Selymum Turcarum tyrannum ad

Echinadas cwnparata clause PKECIBUS et armis demit.
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vedendola per celeste lume ed annunziandola in Roma il di stesso

che avvenne. Prima di lui molti e grandi Pontefici aveano combat tu-

to contro 1'Islamismo: anzi fin dall'ottavo.secolo, cioefin daquando

i Saraceni, avanzaudosi minacciosi dall' Oriente, cominciarono con-

tro le genti e il nome cristiano quella guerra ,
che poi sotto i Turchi

conquistatori di Costantinopoli divento cosi paurosa, fu perpetuo pen-

siero e sforzo dei Papi di respingerli e conquiderli : chiamando alle

armi nella guerra santa i Principi ed i popoli della Cristianita
,
e con-

correndovi essi medesimi con tiitte le forze che potevano trarre dai

proprii Stati. Ed a questo zelo incessante del Papi va debitrice 1' Eu-

ropa di non essere caduta come 1'Oriente sotto il giogo dell'empiela

e della barbaric musulmana; a questo va debitrice sopratlutto 1'Ita-

lia di uon essere diventata fin dal nonosecolo tutla quanta saracina.

Ma se gli altri Papi riuscirono ad mipedire almeno e contenere den-

Iro certi limiti i progress! della potenza maomettana, a S. Pio V Id-

dio serbo la gloria di darle il colpo vcramente morlalc
; sicche, men-

ire prima di lui ella era sempre venuta dilatandosi c ingiganlendo,

cominciasse da quel punlo a dechinare e infievolirsi
, senza che mai

piu potesse risorgere all' anlico vigors.

Dopo S. Pio V nell'impresa di Lepanto uno dei principal} eroi e

Marcantonio Colonna, il piu grande Romano dei tempi moderni
, nel

quale alle civili e militari qualita dei Romani antichi congiungeasi

tutta la grandezza e wtu del Crociato cristiano. II nome Colon-nese r

un dei piu illusfri del Patriziato romano
,
avea pii\ volte nei tempi

innanzi contaminate le sue glorie cott'osteggiare i Papi, capitanaftda

contro essi la parte Ghibellina ed imperiate ;
sicche molti Pontefiei

da Gregorio IX e Bonifazio VIII lino a Paolo HI avean dovuto fulmi-

nare conlro i Colonna, siecome ribelli
,
le piu acerbe censure e pu-

nizioni. E le stesso Marcantonio, Bell'infelicc guerra di Paolo IV con-

tro gli Spagnuoli ,
area seguito pur troppo 1' esempio de' stioi mag-

giori, portando anch'egli le armi contro il suo Principe e Pontefice.

Ma dacche Pio V, (fimentko delle passate ostilita
, gli ebbe confi-

dato il' comando della sua armata conlro il Turco ,
Marcantonio Co-

lonna colla sua devozione interissima alia S. Sede e coll' egregia con-

dotta del soo geueralato cane116 lai'gamento ogni macchia antica ;

anzi da quel punto cesso in tutta la famiglia dei Colonnesi ogni spi-



BELLA STAMPA ITALIANA 207

rito di nimicizia o disubbidieuza , manlenendosi sempre devolissimi

alia S. Sede. Niuno certaniente avrebbc potuto servir rueglio cdla

spada e cdl scnno la causa della Crislianita , niuno inimedesimarsi

piu inleranienle nel gran pensiefo di Pio V, di quel che fece il Go-

lonna in que' tro anm che egli lenae il govemo dell' armata ponti-

ficia e che stetle in piedi la triplice Lega del Papa ,
di Spagna e Ve-

nezia conlro il Turco
; lalche membra che Iddio a tal Ponlefice appun-

lo avesse per quell' impresa preparato un lal minislro e capilano ,

siccome degnissirai 1'uno dell'allro.

I meriti del Colomia sono staii allora e poi celebrali giustamente

in lullo il mondo cristiano
,
ma chi yoglia farsene un piu adeguaio

concetto, dee leggere 1'egregio. Volume che qui annunziamo del ch.

P. Guglielmotii, 1' illustre Storko della Marina pontificia. In questo

Volume il Generate Romano e messo veramenle in tulta la sua luce
;

e se qui egli comparisce maggior di quello che soglia in altri sloriei,

specialmente stranieri, non e gia che lo scriltore ne esageri con par-

zialita i pregi ,
ma e fruUo delle ricerche piu ampie e profonde che

egli ha fatte nel suo tema. Gli altri slorki infatti , specialmenle gli

Spagnuoli e i Veneziani, nel descrivere quella guerra , parlano lar-

.gamenle della parle che vi ebbero quel di Spagna e di Venezia
;
ma

toccano leggermenle quella dei Romani ,
i quali benche i^er numero

di navi e di annali teaessero nella Lega grado assai mferiore a quel-

le due grandi Potenze , tulta\ia per 1' autorita del PoMcfice e per

V alto valore dei Capitani e soldali ebbero parle importaniissima in

tulti i success! della guerra. Ora il Guglielmotti ha preso il nobile

assunto di empire questa lacuna lasciala da aJlri Autori ,
rivendi-

cando ai Romani, e sopraltulto al Colonna, lulta intiera la gloria che

in quell' impresa acquistaroao. A lal fine egli ha con lungo studio

esaminati i preziosissimi documenti manoscrilti che trovansi nei pri-

vati e pubblici Archrvi di Roma, e massimamente i codici dell' Ar-

chivio Colonnese e Vaticano, uell'imo e nell'altro dei quali, die' egli,

Marcantonio ha lasciato arcane e importantissime memwie di quei

fatti. Colla guida di questi documenti, sin ora sconosciuti, che egli

\iene ad ogni passo citaiido o recando eziandio per intie.ro nel suo

racconto
,
e riscontrando colle islorie gia messe a stampa , egli ha

potuto Irarre in luce molte nuove e rilevanli nolizie, correggere
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parecchi error! di allri storici, confermare o condannare molli giudizi

che intorno agli event! di quella famosa guerra ban preso pubblica

yoga, svelare molt! mister! non ben penetrati finora o sludiosamen-

te sepolti per amore di parte, ed in mezzo alle lanle accuse e recri-

minazioni che Veneziani e Spagnuoli si mossero a \icenda pel mal

successo della Lega ,
riuscila di gran lunga inferiore a quel die la

Cristianita poteva e doveva aspeltarne, recare argomenti di tal peso

che danno omai vinta quasi al tutto la lite in favore dei primi. La

storia pertanlo del Guglielmotti, benche tratti d'un argomento si ce-

lebre e da tanti Autori trattalo, in gran parte tuttavia puo dirsi sto-

ria nuova
;
e dopo le storie che 1' hanno preceduta in questo campo r

non solo non riesce superflua , ma e necessaria
,
a chi voglia cono-

scere la schietta e intiera \erita di quel grande.avvenimento.

In tre Libri e diviso il suo racconto
;

de' quali il primo compren-

de // principio della Lega e la yuerra di Cipro nell' anno 1570, il

secondo la conclusions della Lega e la ballaglia di Lepanlo nel

1571, il terzo la guerra di Grecia nel 1572, e lo scioglimenlo della

Lega nell' Aprile del 1573. Sono quasi tre Alti di quel gran dram-

ma
, che per tre anni tenne allora palpitante di mille affetti la Cri-

stianita, e che anche oggidi sotlo la penna del Guglielmolti , sia

per 1' importanza degli eventi
, sia per 1'eloquenza e maeslria con

cui sono da lui rappresentati , rapiscono talmente 1'attenzionc del let-

tore che egli e ben difficile svolgere le prime pagine e non sentirsi

tratto a divorarle tutte fmo all' ultima quasi d'un sol fiato.

Apresi dunque la scena coll' improvviso rompere die fece Seli-

mo II la guerra contro Venezia, assalendo con potente armata 1'isola

di Cipro per farla sua conquista. La Repubblica prontamente si mos-

se a difendere quel suo antico e nobilissimo possesso ,
e chiamando

in suo soccorso all' armi la Cristianita volse principalmente le pre-

ghiere al comun Padre di essa, il Santo Pontefice Pio
;

il quale non

pure le accolse benignamente , ma ringraziando Iddio che gli offe-

risse cosi bella occasione di compiere quel che era sempre stato suo

ardentissimo voto, fece sua 1'impresa e mise lulto in opera per uni-

re i Principi Cristiani in una gagliarda e potente Lega contro i Tur-

chi, unico e sicurissimo mezzo di domare ed abbattere quella ter-

ribile potenza. Per muovere gli altri piu facilmente coll' esempio,
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comincio subito ad alleslire egli stcsso un' armata navalc ed il suprc
1-

mo comando nc confido, con Breve degli 11 Giugno 1570, a Marc-

antonio Colonna, lui preferendo a molti principi d' Italia e a qualch&

grande di Spagna che ambivano quell' onore. Ed il fatto mostm

quanto fosse savia la scelta.

Marcantonio Colonna
(
cosi ce lo descrive il Gugli el molti 1

duca di Paliano, scrilto alia nobilta di Venezia, feudatario del Re di

Spagna c gran contestabile della corona di Napoli ,
era nei trenta>-

cinque anni
, quando per questo Breve gli fu conferito il Generalatfl

del mare. Egli alto e svelto dclla persona ,
calvo insin da giovinet-

to, gran fronle, viso lungo, occhi grandi, aspetto serio
,

tinte caK

de, lunghi mustacchi, portamento nobilissimo ; grande intelligenza,

raro valore e cnor magnanimo ; provveduto in ogni sua cosa
,

eftf*-

cace nel discorso ,
e insieme di maniere tanto alMrili e dignitose

quanto non si disconverrebbero ad un Sovrano. Sin dalla prima gio-

venlu avea segaita, al paro dei suoi maggiori, la via delle armi
;
e

si era moslrato non solo prode condottiero di fanti e cavalli , com?

tutti sanno, ma anche valente capitano di mare. Avca tenuto fre ga>-

lere sue proprie, la Capitana, la Colonna e la Fenice, navigato con

quelle in Spagna e in Africa, fatta la impresa del Pegnone ed altre

onorate navigazioni die pur gli storioi ricordano, e i document} del-

la sua casa ampiamente descrivono .... II giorno slesso undici di

Giugno, vestito di tutt' arme e accompagnato da una splendida ca-

valcata di grandi ufficiali e baroni romani
,
ando nella cappella pa*-

pale, ove cantata la Messa dello Spirito Santo e dalo il giuramento-,

ricevette dalle mani stesse di san Pio le insegnc del comando e le

stendardo della Lega, che aveva sul fondo di damasco rosso 1'imma-

gine di Nostro Signore Crocifisso, quelle dei Sanli Apostoli Pietro e

Paolo, e in alto a grandi caratteri scritto il motto celebre per le me-

morie del passato e per il presagio dell' avvenire : Tu vincerai coo

quesfo segno .

II nuovo Generate si die subilo con incredibile ardore a prov\ e-

derc ed armare le dodici galere , che doveano comporre il' naviglio,

1 Pag. 11.

Serie V, vol. U, fuse. 290. 14 10 Aprile 1862
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poniificio ,
a levare le fauterie

,
nominare icapitani, e raccogliere

nel porto d'Ancona tulle le forze : nel che fu si sollecita ed efficace

1'opera sua che, partifo il 16 Giugno da Roma, ebbe in sui primi di

Agosto tulta la squadra in punto e pronta a far vela. Salpato dunque

da Ancona ,
diede fondo il sei d'Agosto in Otranto ,

ed ivi fennossi

ad aspetlare le galere della flotla spagnuola che erano per venire da

Messina. Imperocche le istairze del Pontefice, benche lornassero allo-

ra ineilicaci presso gli altri Principi, erano nondimeno riuscile ad ot-

tenere da Filippo II che concorresse con potente soccorso ad una

guerra si sanla ed a lui medesimo vantaggiosa; ed il Re avea percio

commesso a Giannandrea Doria di condurre 49 galere, e porsi con

esse sotlo gli ordini del Generale roniano. II Doria dovea congiungersi

in Otranto coi Pontificii e quindi veleggrare di eonserva verso Candia,

dove gia trovavasi la grande armata veneziaua : ma egli non giunse

che il 20 del mese, e voile posare in Otranto altri due giorni ; sicche la

congiunzione delle due flotte con quella dei Yeneti non pote farsi nelle

acque di Candia che 1' ultimo di d'Agosto. L'armala veneziana nume-

rava 126 galere con 11 galeazze, 1 galeone e 6 navi, sottoil governo

di Girolamo Zane eapitan generale ,
di Sforza Pallavicino generale

delle fanterie e dei Prov.vedifori Giacomo Celsi e Antonio da Canale.

Al sopraggituigere pertanto degli aspellati rinforzi del Papa e di Spa-

gna, rarmata^ristiana trovavasi composta di oltre a ducento legni,

con 1,300 cannoni , .16,000 soldati e phi del doppio remigi e mari-

nari ; forze suflicientissime ad assalire e vincere il nemico
,

il quale

con sole cencinquanta galere stava inlorno a Cipro ed avea le truppe

occupate all'assedio di Famagosta di Nicosia. I Yeneziani infalli c

Marcanlonio Colonna supremo Duce di tutta 1'armata ,
ardevano di

venire quanto pri'ma a battaglia e liberare Cipro , i>er cui s'era fatta

lanta mossa d'armi e di navi
;
ma trovarono insuperabil renitenza uel

Doria, il quale prima, co' suoi lunghi indugi , poi colle difficolta e

quistioni che venne ad ogni passo frammettendo
,

tanto armeggio e

Iratteiine gli alleati, che quest! , prima digiungere in vista di Cipro,

ricevettero 1'avviso della caduta di Nicosia , capitate dell' isola
; ed

indi a poco , senza voler piu tentare altre imprese ,
si divise da essi

e tornossene in Sicilia
,
rendendo cosi inutile per quell'anno il grande

armameulo che s'era fatto contro i Turchi.
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La condolta del Doria rec<3 maraviglia e dolore a tulta la Crislia-

nila
;
Pio V-ne mosse gravi doglianze al Re di Spagna ,

ed avendo

Giannandrea per discolparsi mandato a Roma Marcello. Doria, il Pa-

pa non voile mai riceverlo. Nondimeno la colpa non si vuole tutta

ascrivere al solo Doria. Imperocche i document! recall dal Gugliel-

molti e tutta la serie dei fatli dimoslrano pur troppo che dla ebbe

piu alta origifle ,
e che 11 Doria ,

valentissimo capitano di mare ma

insieme coriigiano profofldo ed inteso sopratullo a menar la sua bar-

ca secondo il meridianodi Madrid, recandoin quesla spedizione piut-

tosto incaglio die aiuto ar Veneziani
, nonfece die seguire le segrele

istruzioni del suo Re , dal qnale infalli non solo non ebbe rimprove-

ri, ma lodi e atcreseimento di onori. Filippo II erasi, nonsenza dif-

ficolta, arreso aHe istauze dj Pie V, mandando il soccorso delle 49

galere.ai Veneti: ma parea die egK avesse troppo riguardo di arri-

schiare il suo in pro della Repubblica, e benche dall'ima parte, come

Re Cattolico e nemico mortalissimo dei Turchi , bramasse di conqui-

derli, e di liberare dal loro giago la Crislianita, dall'altra nondimeno

per le anticbe e profonde gdosie di Stafo che avea con Venezia
, trop-

po ripugnavagli il concorrere ad ingrandirne la polenra , prostrando

il nemico piii terribile e vicino che dla avesse
,

ck)e il Turco. Que-

sta lotta fra gl' interessi religtosi ed i politici ,
fra il generoso senli-

mento eattolico e 1'egoistica ragion di Stato nel Re di Spagna appa-

nsce in tutta la storia di quei Ire anni della Lega , ed e la vera chia-

ve che spiega il misfero allnmenti inesplicabile di tutte le tergher-

sazioni, difficolta e litigimessi perpetuamente in campo dai condot-

tieri spagnuoli e quindi rfelle ire non ingiuste dei Veneziani
, per cui

tanto sforzo d'armi collega^e non riusci a gran pezza alTefietto aspet-

tato
,
e poi nel piu bello si rnppe e disciolse.

Ma la grantV anima di Pio V non si lascio sgomentare all' esito

infelice di quel primo anno ed' aMe difiicolla gravissime che offerrva

il coWegare ndla medesima impresa gli animi divisi da tante ire e

gdosie; aim datosi piftche mai ad incalzare-e stringei-e le traltative

della Lega cominciata sotto i suoi auspioii in Roma nel 1S70, ed

aiutato in do gagliardamente da Marcawtonio Colonna, in cui il sen-

no e la destrezza diplomatica non erano minori della virtu mililare,

gli riusci finalmente di couchiudem un Trattalo di liega perpetua
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offensiva e difensiva, tra la S. Sede, il Re di Spagna e la Repubbli-

ca Veneta, contro il Turco e suoi dipendenti ; e il di 25 di Maggio

del 1571 in pieno Concisloro ne fu solloscritto 1' istrumcnto dalle tre

parti, ne fu giurata 1'osservanza, ponendo il Sommo Pontefice la

destra sul suo petto, e gli Ambascialori di Spagna e di Venezia sopra i

eanli Evangeli, e ne furono solennemente pubblicali in S. Pielro i

Capitoli dai banditori, con infinite giubilo di tulta Roma. I Capitoli

principal! stabilivano, che le forze della Lega fossero dugento gale-

re, cento navi, SO, 000 fanti e 9,000 cavalli; gli apprestamenli di

guerra si facessero ogni anno nel Marzo, al fine del quale tutta 1'ar-

mata si trovassc pronta in quel porto che verrebbe stabilito
; gli am-

basciatori dei confederati ogni anno trattassero in Roma, durante

Tautunno, cio che dovesse imprendersi alia primavera seguente; il

Ponlefice armasse 12 galere, 3,000 fanti e 260 cavalli; le spese si

dividessero in sei parti, pagandone tre il Re, due la Repubblica ed

una il Papa ;
il Re e la Repubblica dessero al Papa cio che potesse

mancargli, in ragione di tre quinti il primo e due quinti la seconda;

ie prede si dividessero in lanti sesti quanti ciascuno ne avesse speso;

le difficolla che potessero insorgere si rimellessero all' arbitramenlo

del Pontefice
;
niuno facesse pace o tregua col nemico senza il con-

sentimento degli altri
;

si riserbasse nella Lega luogo conveuienle

all' Imperatore, ai Re di Francia e di Portogallo e ad altri Principi

cristiani
,

i quali erano stati ed erano tutlavia vivamente sollecilaii

dal Papa ad enlrarvi, ma quale per un titolo quale per 1'altro se ne

rano scusati, non pero senza dare spcranza di accostarvisi anch' essi

quahdo che fosse. Quanto poi al comando delle forze fu slabilito che i

ire Generali dei Confederati
,

i quali erano Marcanlouio Golonna pel

Papa, Don Giovanni d'Austria per la Spagna e Sebastiano Veniero

per Venezia, avessero nelle fleliberazioni volo uguale, eilvotodidue

fosse legge per tutli; ma Don Giovanni d' Austria avesse 1'incarico

di eseguire le'comuni deliberazioui con titolo di Capitan generale

della Lega in mare e in terra, e lui impedilo o assenle, ne facesse

le yeci Marcantonio Colonna.

Messina fu il porto assegnato al congiungimento di tulta 1'armata;

ed il Colonna fu il primo a condurvisi colle galere ponlilicie, appro-

'dandovi il 20 di Luglio. Tre giorni dopo giunse il Veniero da Corfu
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con una dhisione della flolta veneta; ed indi a un mese col grosso

della flotta spagnuola Don Giovanni d' Austria, il qualc dopo avere

in Napoli ricevulo solennemente dal Cardinale e Vicere Granvela il

basione del comando e lo stendardo della Lega mandatogli dal Pon-

tefice, spronato dai continui stimoli die il mcdesimo Pontefice met-

te\"a attorno alia lentezza spagnuola, approdo il 23 Agosto a Messi-

na. E sopragghinte finalmente sui primi di Sellerabre altrc 60 ga-

lere venete, venule per ordine del Veniero a golfo lancialo da Can-

dia, e 11 galere del Re condotte da Giannandrea Dona, si pole fare

la mostra generale di tutla 1'armata, la piu bella certamente e la

piu grande che si fosse mai raccolta insieme dalla Cristianita, e da

sperarne ogni gran vittoria. Ella contava 243 ira galere e navi, di

cui 121 erano Venete, 101 sotlo la bandiera di Spagna, 12 pontifi-

cie
,
3 di Savoia ,

3 di Genova e 3 di Malta; con 1815 canno-

ni, 28,000 soldali, 12,920 marinai e 43,500 rematori. In essa era

il fiore della nobilia d' Italia e di Spagna, e un'eletta numerosissiina

di prodi venturieri, accorsi spontaneamenle ad arruolarsi in cosi

nobile e santa guerra. A dir solo degl'italiani, oltre i gia uominati,

v' era Pompeo Colonna luogotenente di Marcantonio, Onorato Gae-

tani generale delle fanlcrie pontificie, Michelc Bonclli nipotc giova-

nelto di Sua Santita, Francesco Maria della Rovere figliuolo del Duca

d'Urbino, Alderano Cibo marchese di Carrara, Alessandro Farnese

figliuolo di Ottavio Duca di Parma, divenuto poi capilano si famoso

nelle guerre di Fiandra, Paolo Giordano Orsini duca di Bracciauo,

Ascanio della Corgnia maeslro di campo generale delle fanlerie della

Lega, Gabrio Serbelloni milanese generale delle arliglierie, Ottavio

e Sigisraondo Gonzaga, Yincenzo Caraffa ed Eltore Duca di Mon-

dragone, il Conle di Santafiora e Paolo Sforza suo fratello, Etlore

Spinola generale delle tre galere di Geneva, Antonio Provana conle

di Leiny generale delle galere di Savoia e con esso luiDon France-

sco di Savoia e Cesare Provana, Pirro Malvezzi bolognesc, Ambro-

gio Negroni, un.Lomellini, un Sauli, Giorgio Grimaldi, Slefano de

Mari, Nicolo Doria, David Imperial!, Ferrante Caracciolo che scrisse

poi i Commentari di questa guerra, Cencio Capizucchi patrizio ro-

mano, mastro di campo generale delle battaglie del Papa, Lelio dei
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Massimi, Fabrizio Rtispoli, Muzio Colonna, il celebve cavaliere Ro-

megasso, il marchese di Santacroce, Prospero Colonna, Orazio Or-

sini, ed' altri molti che troppo lungo sarebbe il numcrare. Xe forsc

mai si vide un' armada cosi ben disciplinata in opera di Religione;

imperocche dietro 1'esempio dei general! e degli ufficiali, e grazie

allo zelo dei religiosi Cappuecini, Francescani, Bomenicani e Gesuiti

che erano stali messi nei vascelli
1

per cappellani, quasi lutti in Mes-

sina si riconciliarono eon Bio, ricevcndo per le cliiese i Sacramenti :

preparazione degna di cM accingevasi a combat tere per una causa

cosi pia, ed efficacissima non' meno ad iiifondere vigore
1 nel combat-

timenlo die ad atlirare da Dio le benedizioni delta Tiltoria.

II dl 16 di Settembre tulta 1'antiata cristiana salpo dal porio di

Messina, \olgend6- lie prore verso- Goifa in cerca delFa-rmata nemica,

la quale sapeTasi dndai^e aggirandosi per quei mari. Imperocclie nei

consigli* di guerra tenuHsi a Messina, benclie iron mancassero tra i

sudditi del Re molti che consigliassero di eyitare la battaglia e star

solo sulla difensiva o tentare altre imprese minori
, prevalse nondi-

meno il consiglio del Crenerale pontifioio- e del Yeneto
,
ar\7

alorato<

da Paolo Odescalchi Nunzio del Papa presso 1'armata
,
che in nome

di Sua SantM peroro il parlito della battaglia promettendo splendida

vittoria. Ed al yoto del due General!
,
che gia bastava per se a far

legge, Tolenlieri si accosto D. Giovanni d' Auslna, giovane di alti

spiriti e bramoso di segnalare cou qualche splendido fatto il suo co-

mando
;
ne per quanto i suoi consiglieri si adoperassero fino all' ul-

timo di ritrarlo dal cimento che essi diceano troppo pericoloso, voi-

le mai dar loro orecchio. Intanto ad infiammare vieppid 1' ardore

guerriero degli alleati, giunse loro in quei di la nuova della caduta

di Famagosta, ultimo propugnacolo di Cipro, e insieme delle orrende1

atrocila. con cui il vincitore Mtostafa,
,
contro la data fede

, aveva in-

crudelito nei vinti
,
e piu nei piu illustri , tagliando a pezzi Astorre

Baglionf governatore della piazza, e facendo scorticar vivo Marcan-

tonio Bragadino provveditore dell' isola. Queste nuove aocesero in

tutti un furore allissimo di giusta vendetta: contro i Turchi
,

e una

viva brama:-di venire con essi quanto prima alle mani. Se non che

peee manco-clie I'lra-dei collegati invece di volgersi confroil nemico,
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si consumasse a fare strazio di lor medesimi
;

e cio per 1' improvvi-

so accidenle di una rissa ;insorta tra im capitano del Re e alciini Ve-

iieziani ,
la quale a guisa di scintilla die s' a'llarga in un incendio

,

Jevo in breve tanta fiamma negli sdegni non mai ben sopiti delle due

nazioni rivali e degli stessi Geuerali supremi di Venezia e di Spa-

gna chc fu miracolo se nou vennero tra lore ad aperta baltaglia. Ma

la prudenza e 1'auloiita del Coloana fece queslo miracolo, frammet-

lendosi paciero fra le due parti ;
e questa fu non la prima, ma cerlo

1a piu ardua prova a cui vcnisse posla la sua abilita nel mantenere

unita la lega.

Cosi giunse la gran giornata del 7 Ottobre
, memorabile sopra

tutte noi fasti uajvali della Ci-istianita. In quel di le due.armate, che

erano venule in cerea 1'una dell' altra, si scontrarono presso le isole

Cunolari nel golfo di Lepaiito, \asto campo di acque, chiuso tra la

Morea, 1'Epiro, le isole di Cefalonia e di Zaiite, sicche sembra dalla

natura desliuato tra 1'Oiiente e .-I'-OcckJente a leatro dimavale com-

baltimento. Ivi infatti , sediti secoli innairj
,
furono decise presso il

proraontorio di Azio le sorti del mondo Ira Otta\iano ed Antonio;

hi presso a -Connie Maometto II rassodo la sua conquisla di Costan-

iinopoli; hi presso ;alla Prevesa, la-potenza navale dei Turclii si rese

forjnidabile per la ritirata di Andrea Dotia ;
,h'i presso a Lepanto la

Lega di Pio V la proslro, ed ivifinalmeiite nel secolo nostro risorsero

presso a Navarrino le fortune della -Grecia.
;

t'armata crisliana era ordinata in.tiie aquadre, diiamate-l'azzuria,

la verde e la gialla ,
dal colore dhwso del pcnnoncelli , c tutte tre

-stavano di paro dislese sujla medesima :linea...relta. La squadra az-

zurra era nel mezzo e conlava 61 galere : nd efiiiU'o Don Giovanni

leneva la reale ,di Spagna, avendo ,alla diritta la capitaaa di Roma e

Marcantonio Colonna , dndi la capitana di Savoia col conic di Leiny

ed il principe d' Urbino
;
ed alia sinistra la capitana di Venezia e Se-

bastiano Veniero
,
indi la capilana di Gcnova con Ettore Spinola ed

Alessandro Farnese. A-destra della squadra azzucra stendeasi la ver-

53 galere sotto il comando di Giannandrea Doria ;
ed a sini-

la .gialla con 55 galere comandate da Agostino Barbarigo. Sul-

1' anliguardo stavano le gei enormi galeazze \eneziane ,
condotte da
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Francesco Duodo; e per retroguardia venivano 30 galere col mar-

chese di Santacroce. Le 30 navi a vela, che erano nell' armata , (lo-

veano sotto il comando di Don Carlo Davalos giovarsi del vento per

investire di fiance o alle spalle il nemico; ma per contrarieta dei

venli e per allre cagioni tutto quel di non furono vedute. In altret-

tanle squadre era riparlita 1'armata turchesca, forte di 222 galere e

60 galeotte ,
con 750 cannoni

, 34,000 soldati
, 13,000 marinai e

41,000 rematori. La squadra di battaglia contava 94 galere, avendo

nel centre le tre capitane di Aly pascia , generalissimo ,
di Pertau

generale delle fanterie e di Esdey tesoriero : al corno diritto era

Maometto Scirocco
, governatore di Alessandria con 53 galere; al

sinistro Lucciali Re di Algeri con 65 : dietro veniva la riserva co-

maudata da Amurat Dragut con 10 galere e 60 galeotte.

Al primo colpo di cannone die Aly pascia tiro quasi segno di sfida,

Don Giovanni rispose col cannone di corsia accettando la baltaglia ,

e tosto, abbattute tutte le altre bandiere, inalbero sulla sua Reale il

grande stendardo della Lega ,
benedelto da Pio V

;
alia cui vista

tutti
,

dal primo capitauo fino all' ultimo soldato
, scoperlo il capo ,

piegarono le ginocchia e rinnovata la confessione generale ebbero

dai sacerdoti a nome del Ponlefice 1' assoluzione e 1' indulgenza ple-

naria. Indi, pieni di baldanza, si accinsero al combattere
;
e di Don

Giovanni si legge che tutto ebbro di letizia e di giovanile ferocia fa-

cesse dare nelle trombe, e sulla piazza della sua galera ballasse con

due cavalieri a vista di tutta 1'armata uria concitatissima danza, chia-

mata dagli spagnuoli la gagliarda.

Intanto Aly, che tcnevasi in pugno la vittoria, veniva a voga ar-

rancata, per investire da ogni parte a un tempo 1'armata cristiana r

e farsene quasi d' un colpo padrone. Ma fin dalle prime trovo duro

scontro, pSrche le sei galeazze del Duodo che torreggiarano sull'an-

tiguardo, lo fulminarono si orribilmente nel passaggio colle loro ar-

tiglierie che per poco non gli misero in iscompiglio tutta la flotta.

Nondimeno trapassato arditamente, ed avventatosi colla sua capitana

sul centro nemico, in breve si attacco da varie parti fierissima la

mischia
;
e dopo scaricate quinci e quindi allo stesso tempo tutte le

artiglierie grosse e minute, investendosi le galere a corpo a
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e fra loro intrecciandosi, e con ramponi e calene di ferro le une alle

altre avvinghiandosi, la pugna divento quasi piu terrestre die navale,

e i comballenti non solo cogli archibusi, colic frecce e coi fuochi ar-

tifieiati, ma colle spade, coi pugnali e sin coi dcnti vennero alia vita

gli uni degli allri. Cinque ore duro il conflilto, rimanendo lungo

tempo incerto dove piegasse la vittoria cd alternandosi piu voile le

sort! della baltaglia, merce il valore audacissimo dei giannizzeri di

Aly,. e 1' eroica bravura dei nostri
, Spagnuoli , Veneli e Romani

,
le

cui singolari prodezze sono minulamenle dcscritte dalla penna del

Guglielmotli. II nodo piu fiero del combattimento sempre fu sulla

Reale di Spagna e la Capitana del Papa, dove Don Giovanni d' Au-

stria ed il Colonna col fiore piu scelto dei cavalieri cristiani fecero

prodigi di valore contro Aly e Pertau; ed ivi parimcnlc fu dccisa la

vittoria. Imperocche fatto un ultimo e gagliardissimo sforzo colle

fresche riserve mandate dal marchese di Santacroce, Don Giovanni

e il Colonna penetrarono a un tempo stesso, 1'uno da prua, 1'allro

per fianco sulla Almirante turchesca, e lutla quanta 1'occuparono.

A quest' impeto i Turchi piu non tennero saldo : in un istante Aly

fu morto, e i suoi giannizzeri sterminali, lo stendardo della luna fu

abbattuto, e all' inalberarsi in suo luogo lo slendardo della Croce, un

grido immenso di Yittoria! Vittoria ! si alzo dai soldati, die ripetuto

sopra tutte le galere della squadra azzurra, fini di conquidere in

ogni parte il nemico. Nel tempo slesso, la squadra gialla del Barba-

rigo, dopo avere con simili conlrasti e fortune sostenulo gl' impeli

del corno diritto, occupata finalmenle la capitana di Scirocco, oltenne

interissima vittoria; benche non senza gran sangue e colla perdita

del Barbarigo stesso, il quale fcrito mortalmenle d' una freccia al-

I' occhio diritto, tanto solo sopravvisse quanto bastogli a veder com-

piulo il trionfo de'suoi. Giannandrca Doria fu il solo chc in quella

gran giornata mancasse al suo debito, anzi macchiasse di onta in-

escusabile il suo nome. Imperocche, al primo segno della baltaglia,

cgli rolta 1' ordinanza, fece girare tulta la sua squadra verde al lar-

go, allontanandosi a quatlro miglia dal resto deH'armata
;
ed ivi ap-

partato, stette ozioso a riguardare fmche duro il combattimento, no

ritorno sul campo se non a guerra finita, per togliere la sua parle
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di botlino. G4i Spagnuoli, amicrdel Doria, cercarono poi di difendere

questa sua condotla, allegando non so quali ragioni di prudenza &

maestria marinaresea; ma non poterono far si die 1' opinione pub-

blica e il giudizio di Pio V non lo coadannasse altamente
;
ed e ccrto

che quella sua maestri* altro effetto
1 non ottenne, se non: chc molte

galere cristiane venissero slenninate da Lucciali
,
comandante del

corno sinistro del Turciii, e che qnesti potesse dopo la disfalta ftig-

girsene cogli avanzi delV armata a man salva.

Tuttavia
,
anclie senza il concorso del Doria

,
la vittoriatdei Cri-

stiani riusci segnalatissima. Di tutto quel gran naviglio lurchosco,

che da limgo tempo era il terrore dei mail, non tornarono a Gostan-

tinopoli che 5 galere e 20 galeotte salvate "dli Lucciali : U resto peri

alle Curzolad , IdTlegni tra girossi e-piceoli Hesiando arsi o soni^-

mersi, e U30<preda del vuicitori con 386 cannoni. Inoltre 10,000

tra soldaii e nwinari lurch! caddero uccisi
,
e fra essi quasi luiii i

capitani di conto; 8,000 furono falii prigionieii, e 10,000 crisUani,

quasi tutli ilaliani, .fiirono liberati daile calene
;
mentre dei nostri non

si contarono moi'ti in baltaglia che circa 7,"00, ell alirellanli ferili.

11 bottino poi fii cosi licco e gli stessi SHtldnU e marinari \i ebbcro

1'oro in tanta copia, che sdegaavano di piii toccare 1'acgento e di ri-

cevere il resto nello spendere.

Qual fosse la costernazione dei Turciii dopo si orribile colpo^ e

facile immaginare ;
e gia Selim aspeltavasi divedere i:\incitoii sotlo

Gostantinopoli ,
a minacciare il cuore slesso dell' Impero, E vera-

mente tal era il coosiglio di Marcantonio Golonna , che vivamente

incakaya discguire la viltoria, scorrere sino a.Gostanlinoiwli o al-

meno riscuolere dal Turciii la Grecia.;. consiglio- niagnanimo, che

avrebbe forse fin d'allora dato 1' ultimo crollo alia, polenza musuhna-

na e comptuto i dosideni di Pio V. Ma ne parve altrimenti agli Spa-

gnuoli, e Don Giovanni per quanlo vagheggiasse cosi generoso pcn-

siero, tuttavia, accusando gli.ordini che avea dal Re di svemare in

Sieilia, non penso piu che a ritornare a^tessina.

Pari al lulto e allo spavento dei Turchi, fu 1'allegrezza e il trionfo

infmito che meno di lanta vittoria lulta la Grisliauita ,
e la festa con

cui furono accolti. in ogni parle al loro ritonio i vincilori di Lepanto..
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Per dire della sola Roma , Pio V voile che si onorasse con splendi-

dissima pompa 1' ingresso di Marcantonio Colonna
,
al quale e prima

,della battaglia e nella batiaglia era dovula ,la principal gloria dell'e-

sito felicissimo che aveano sorlito le armi della Lega. Pertanto il di

4 Dicembre, giomo destinato alia sua Irioufale eutrata, Roma Tide

dopo tanti secoli rinnovarsi nelle sue vie la pompa degli anlichi

trionfalori, concorrendo a gara tntti gli ordini de' cittadmi, le mae-

stranze e le corporazioni dei Rioni, le milizie, la nobilla, i magistrati

e il Senato a rendere piu splendida la cavalcata, con cui il vincitore,

preceduto da due lunghe turme di prigionieri turchi
, si reco dalla

basilica di S. Sebastiano sulla via Appia, pel Foro e pel Campidoglio,

a rendere solemn grazie a Dio nella basilica Yalicana
,
e quindi a

ricevere nel Palazzo le congratulazioni del Pontefice. Ne pago di lal

dimostrazione Pio V, voile eternata nei fasti della liturgia catlolica

laricordanza di tanto beneficio, facendo aggiungere allelilanie Lau-

retane Tinvocazione di Auxilhim Chrislianorum alia SS. Vergine,

da cui quel beneficio in ispecial modo riconosceva
;

indi Grego-

rio XIII ne istitui special festa per la domenica prima d'Ottobre sot-

to il titolo del Rosario
;

la qual festa Clemente XI rese unlversale a

tutta la Chiesa dopo 1'allra insigne vittorra che 1 Crisliaui capitanati

dal Principe Eugenio di Savoia ebbero nel 1716 riportata in Unghe-
ria conlro i Turchi. II solo, cui la \ittoria di Lepanto non paresse

piacere interamente, fu Filippo II
;
ed a chi glorificavagli Don Gio-

vanni d'Austria , suo fratello naturale, pel riportalo trionfo, rispose

fi'eddameule : Ha vinto si, ma rischio troppo: parole di sinistro au-

gurio per 1'avvenire della Lega e le quali ^ia esprimono quel che i

fatti dell'anno seguente troppo benc moslrarona.

(i'-andissima era 1'espettazione diitutto H.mondo ciisliano all'a-

prirsi del nuovo anno lo"2; e dopo j'esilo ,felicissimo die le amu*

della Lega aveano lesle sortito, non si parlava clie di nuove viltorie

e nuove conquiste, ne v'era impresa qflantunque ardua, .che ognuno

non si promettesse dalle forze unite dei Prineipi cristiani. laberare

la-Grecia e ristorarne 1' Impero, sterminare per sempre i
fpirati d'A-

frica
, redimere Gerusalemme e tulta Terrasanta

, cacciare d Tin'chi

dall'Europa, compiere insomnia il gran voto di tultc le crociate e il

sospiro di tanti secoli, atterrando I'Anticristo d'Orienle
; tulto parea
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facile, sicuro, imminente. Pio V
,
e dopo lui tollo ai \ivi il 1. di

Maggio di quell'anno, Gregorio XIII, con indefesso vigorc incalza-

rono 1'impresa cosi ben cominciata. E si ripigliarono difatto colla

primavera gli armamenli
,

si decise d' intraprendere la liberazione

della Grecia, e Marcantonio Colonna e i Veneziani condotti da laco-

po Foscarini ritornarono con poderosa armata in mare. Ma nei con-

sigli di Spagna era gia risoluto che non si dovesse far nulla. Impe-

rocche le gelosie e le ire contro i Veneziani , dopo la \ittoria di Le-

panto, erano risorte piu vivo che mai
;

anzi pare che la grandezza

stessa della vittoria avesse spavenlato il Re caltolico, non gia pel

danno che ne veniva al Turco, ma pel frullo che ne cogliea Venezia.

II certo e che Don Giovanni, stretto dagli ordirii del Re ed obbligato

a seguire in ogni cosa 1'avviso dei consiglieri che il Re aveagli mes-

so ai fianchi
,
non solo in quell'anno non fece niuna impresa degna

del suo nome, ma 1'autorita che serbava di Generalissimo della Lega

adopero quasi solo ad impedire che altri facesse
; ed il Colonna ed i

Veneziani ebbero piu a combattere contro gli sleali artificii dei colle-

gati Spagnuoli ,
che non contro di Lucciali

,
il quale, raccozzata in

pochi mesi un' armata piu numerosa che forle, era tomato ad infe-

stare i mari di Grecia, e benche non osasse mai venire coi Cristiani

a risoluta battaglia ,
tutlavia dalle loro discordie veniva ogni di pi-

gliando maggior animo e forze a rialzarc la forluna delle armi tur-

chesche.

Troppo lungo sarebbe e doloroso il riandare la storia di quell' an-

no
;
e chi la legge nel Guglielmotti sente stringersi ad ogni tratlo il

cuore di rammarico tanlo piu vivo
, quanto piu lieti erano stati e

promeltenti i success! dell'anno innanzi. Noi ne diremo solo rultimo

risultamento, equestofuche laRepubblicaVeneta, vedendo oggimai

che dall' alleanza spagnuola le proveniva piuttosto danno che aiuto ,

fece segretamenle pace col Turco, e il di 4 d'Aprile del 1573 il Do-

ge la notifico al Nunzio Ponfificio. Altissimo fu lo sdegno che n'ebbe

Gregorio XIII, il quale vedea dileguarsi in tal modo tulte le speran-

ze finallora nutrite di liberare per sempre dal timore del Turco la

Cristianit^t
;
ma i Veneziani aveano troppe ragioni di rovesciarne

,
m

gran parte almeno, la colpa sopra il contegno con esso loro praticato

dagli Spagnuoli duranie 1' alleanza. In lal guisa pertanlo si disciolsc
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dopo due anni quella Lega die esser dovea perpetua ;
e cosi la discor-

dia e la gelosia di Stato tra i Principi cristiani rinfranco allora per

altri Ire secoli al nemico mortalissimo della Crislianita quell' impero,..

die poi abbiamo veduto ai di nostri da armi crisliane difeso e die

da lungo tempo vediamo non allrimenti mantenersi in piedi che pel

contrasto dei politici intcressi de'Potentali cristiani.

Col fmire della Lega ,
ebbe andie fine il Generalalo die Marcan-

tonio Cqlonna aveva in essa tenuto con lanta gloria; ma la sua virtu

rimase in ammirazione perpelua presso tulti. Roma lo onoro sempre

come un de' piu grandi suoi ciltadini
,

e gli eresse in Campidoglio

statue e monument! con nobilissime iscrizioni. E quel die e maravi-

glioso, le corti rival! di Venezia e di Madrid lo tennero ugualmente

in altissima stima. II Doge spesso lo ricerco de' suoi consigli ;
e Fi-

lippo II gli confido nel 1577 il Governo vicereale di Sicilia
, che

Marcantonio amministro con somma lode, findie ncl 1584, essendo

chiamato dal Re alia Corte per nuovi e maggiori incarichi, colto per

via da un violentissirno male, mori a Medinaceli, non senza sospetlo

die il veleno di qualche potente invidioso spegnesse nella fresca ela

di 49 anni questo luminare di gentilezza e di virtu romana.

Tali sono in iscorcio i grandi avvenimenti narrati dal Guglielmolfi

in questo Volume. Nulla diciamo dei pregi letterari del suo stile,

dell'ordine, della chiarezza
,
del brio con cui e condotlo il racconlo,

nulla della gravita e solidita dei giudizi ond'esso e illustrate
; perche

questi pregi dejlo scritlore gia son noli all' Italia , la quale come \l

ammiro nei primi quallro libri della sua Marina Pontificia, cosi ora

li ritrovera eziandio piu splendidi nei Ire del Marcantonio Colonna,

Bensi ci sia lecito di esprimere qui per ultimo un desiderio, die cer-

tamente e comune a quanti hanno letto finora gli scrilti del di. Au-

tore. E questo 6 di vedere quanto prima pubblicati quegli altri diecf

Libri , che egli ha in punto sopra le imprese marittime dei Pontefici

dal principio del secolo XVI fino agl' inizi del XIX
,
e cosi compiuta

1'opera ch'egli ha gia condolto felicementc tant'oltre : opera non me-

no pregevole per 1' importanza e rarita delle notizie ,
che gloriosa al

Papalo del quale mette in piena luce un nuovo e splendic'o aspetto,.

finora poco conosciuto.
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Elementa theoiogiae doymalicae a probatis auctoribus collecla et

divini Verbi ministerio accommodate
, Opere FRANCISCI XAVERII

SCHOLTPER S. I. Tomus I Bruxelles 1861.

Lo scopo propostosi daH'Aulore in quest' opera e slato cli porgere

agli sludiosi della scienza sacra un compendio elemenlarc di teolo-

gia ,
che loro servisse o per acquistare una sufficiente notizia di que-

sta disciplina, o per rinfrescarsene la memoria nell' esercizio del mi-

nistero ecclesiaslico. Noi crediamo che egli ha raggiunlo il suo scope

in maniera assai felice , sia che si riguardi la scelta delle materie da

lui fatta, sia Tordinata disposizione da lui seguita , sia la limpidezza

e facilita dello stile, sia la sodezza e brevita delle dimostrazioni.

Onde quest' opera non puo non riuscire di grande uiilita si per co-

loro, che per debolezza di sauita o mediocrita d' ingegno, o per al-

tre ragioni non possono attendere per lunghi anni a un profondo

studio della teologia, e si a coloro che dopo aver atleso debilamente

a un tale studio araano di avere alia raano un libro che ne ricordi i

punti e le prove piu prineipaii.

L' opera comprende diciannove trattati e divide la teologia in ge-

nerale e speciale. La teologia generate esamina da prima i cosi delli

luoghi teologici e le nozioni preliminari della scienza sacra. Passa

poscia a ragionare della Religione in genere, indi del Crisliafiesimo,

della Chiesa cattolica e della regola della Fede. La teologia spedale

percorre i singoli dommi, ed espone e spiega lutta la serie della cri-

sliana credenza, movendo da Dio e dai divini altributi e veiicndo giu

fine ai novissimi deH'uomo e del mondo. latorno a ciascun punto si

propone da prima la materia, die dee tr.attarsi, e gi acceiiuano i di-

versi errori delle opposte eresie. Quindi si dimoslrano i varii caj)i

della proposta dottrina
,
e si sdolgono le difficolla piu ov>io die so-

gliono farsi a quelle, la cui disamiaa e piu necessaria per rinlelli-

genza e difesa della veritaassalila. Ne si trascurano quelle quislioni,

le quali, sebbene non appartengono alia sostanza del domma, tulla-

via valgono mirabilraente a farlo meglio comprendere ,
a spiegaruc
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la relazione colle verita d' ordine nalurale e a metterlo in sicuro da-

gli assalli della ragion trasviata e soiislica. Ma acciocche una. tal

trattazione non turbi ne impacci la limpida discussione del domma,

essa e prudentemenle rimessa dall'Autore in luogo separate e ri-

stretto in pochi punti phi scelti e di maggior importanza. Ad aiuto

infme di coloro , die amassero piu ampio e profondo esame di lali

quistioni , vengono opportunamente indicate le opere voluminose di

quegli autori, da cui ,
come da fonte, furono in gran parte allinie le

dottrine esposte in quesli element! .

Ecco in brevissimi cenui 1' economia e il metodo di tulta 1' opera.

Sarebbe impossibile e fuor di proposito il dare qui un compendia

di Intte le quistioni del libro, le quali presso a poco son le medestme

che si trovano ordinariamente in tutti i corsi odierni di teologia.

Piuttosto per far conoscere la maniera di discorrere dell'Autore,

riporteremo per intero, recato in lingua ilaliana, uu tralto di una

quistione parlicolare. Sia quello, in cui dimoslrandola divinita di ori-

gine del Cristianesimo ribatte 1'errore dei progressisli, i quali dicono

che la religione cristiana non sia altro che un naturale svolgimento

della ragione umana che dal feticismo passo al politeismo ,
dal po-

liteismo al monoleismo ,
e in questo dal culto di timore

, proprio de-

gli Ebrei ,
al culto di amore proprio dei Cristiani. Contra qucslo

sciocco delirio cosi brevemente ragiona 1'Autore.

Cotesta ipotesi dei progressist! e da negarsi come falsa, sia che

si consider! istoricamente , sia che filosoficamente. E innanzi di ve-

nire alle pruove , premettiamo due osservazioni.

I. Gli avversarii confondono il progresso colla mulazione
;
due

cose che sono ben da dislinguere. II progresso consiste in cio che

una identica cosa restaudo essenzialmente la stessa si estenda cosi

maggiormenle e cresca di perfezione. Cosi veggiamo accadere nolle

pianle, le quali da tenero germoglio si svolgono in robusto albero
;
e

veggiamo altresi nel discente , die dai primi elemenli di una scienza

perviene alia piena comprensione della medcsima. La mutazione per

contrario imporla die una cosa si distrugga e un' altra in luogo di

essa succeda
,
come appunto se sopra lo stesso terreno

,
sradicaudo

un salice si sostituisse una quercia. Che se la cosa, la qual succedc
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alia priina ,
e migliore ;

si avra anche allora una specie di progres-

so ,
ma non quello che assolutamente si noma tale

,
bensi quello clie

si associa a mutamenlo essenziale : come se dove prima era un tu-

gui'io si fabbrichi una casa di marmo , e alia falica del giumento si

sostituisca, pel moviraento d'una macchina, 1'impeto meccanico

del vapore.

II. Coteste mutazioni c progress! mutabili possono aver luogo

in qualche modo nelle cose material! e nelle arli umane
;
ma in nes-

.suna guisa possono verificarsi nelle cose moral! e religiose ;
le quali

consistono nella dollrina e nella verita, non soggelle a mutazione. II

progresso poi ,
assolutamente detto, per cui una medesima verita vie

piu si svolga e pongasi in luce piu chiara e possibile in religione ed

avvenuto di fatto. Imperciocche Cristo ,
cioe a dire il Messia ,

nel-

la fede del quale ,
come in centre

, . si contiene il Crislianesimo
, fu

annunziato e conosciuto fin dal principle del mondo
,
e questa cono-

scenza ando divenendo gradatamente piu chiara, fino a risplendere in

pieno meriggio colla effelluale venuta di lui. II clie non fu una nega-

i:ione ma un compimento della precedente dotlrina
;
secondoche Cri-

jsto stesso atteslo dicendo: Non voyliale pensare che io sia vemtto a

distruyyere la legye o leprofezie; non son venuto a dislruggerle ma

fibbene a compierle 1.

Cio posto, 1'ipotesi dei progressist!, applicata alia religione cri-

Jbliana, si dimostra falsa si istoricamente e si filosoficamente.

I. Istoricamente. GH avversarii pongono che la religione del

genere umano da prima fu il feticismo, ossia 1' adorazione di diversi

^orpi della natura. Or egli e certo per la storia piu antica del mondo

che gli uomini per due mila anni
, prima di cadere nel politeismo ,

^1'ofessarono il monoteismo, cioe il culto di un solo Dio creatore del

iulio Gli avversarii pongono che i popoli del politeismo tendouo

al monoleismo. Or egli e certo che i politeisti, ossia i gentili, non

passarono ma! al monoteismo degli Ebrei
, al quale gli avversarii

alhidono, ed al presente restano immobili nel loro errore o senz' altro

aaezzo si convertono al cristianesimo. Che anzi i monoleisli
,
ossia

.L' ; ;-. .tv'i ViTjJ' ^*iOif! <i RK\<fr
'
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1 MATT a. V, 17.
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gli Ebrei
,
furon sempre tali ,

e tali persistono anche oggidi pertina-

cemente> abborrendo dal Cristianesimo piu che qualuuque altra gen-

te Gli avversarii pongono che tanto il Giudaismo
, quanto il Cri-

slianesimo sia sorto dalla forza nativa della umana ragione. Or egli

e certo che.l'una e 1'altra dotlrina, non come Irovalo di razionale di-

scorso, ma come rivelazione appoggiata alia sola autorita di Dio ven-

ne proposta ;
e non da scienziati filosofi, ma da Apostoli rozzi e Pro-

feti che si presentavano come messi di Dio Gli avversarii pongo-

no che dalla vigoria di mente, attinta dalle scuole di Persia e di

Grecia, trasse origine la Dollrina di Cristo. Or egli e manifesto che

essa da un uomo ebreo, non uscito dalla scuola, ma dalle officine di

un fabbro
,
e non agli apprenditori della scienza ma al rozzo popolo

fu proposta ed insegnata Infine gli avversarii pongono che la dot-

trina di Cristo sia un progresso, nel senso loro, cioe una negazione

della anteriore dottrina del vecchio testamento, e un passo ad altra

ulteriore novita. Or egli e indubitato che la dottrina di Cristo non

nega ma compie 1'antica, e persiste luttavia la stessa da diciotto se-

coli, e come immutabile fu proclamata : Passeranno il cielo e la

terra, ma non passeranno le mie parole.

II. Filosoficamente. E falsa 1'ipotesi dei progressist!, sia che si

guardi sotto 1' aspetto speculative, sia che si guardi sotto 1' aspetto

morale. E falsa speculativamenie, perche posto il loro principle, non

possono in modo alcuno spiegarsi i falti slorici. Lo dimoslro : 1 . Per-

che se 1'istinto della ragione conducesse naturalmente al Cristianesi-

mo, avrebbe fin dai primordii del tempo messi fuora i primi rudi-

menti delle verila del medesimo, in modo bensi piu generate e

piu facile, ma senza mescolanza di errore e con conformita ai loro

principii crisliani ;
e cio dappertutto e nel medesimo senso. Ora

per contrario 1' istoria ci attesta che diversi in diversi luoghi sorsero

errori, del tutto opposti al Crislianesimo. 2. Quei primi elemcnti

di verita, che fossero gia pullulaticscoperli, si sarebbero conserva-

ti , come patrimonio comune del genere umano , e di continual! in-

crementi si sarebbero andati arricchendo. Ora per contrario accad-

dc che la verila da principio splendesse piu pura, c appresso col

procedere del tempo ando piultosto decrescendo e corrompendosi.

Serie V, vol. II. fasc. 290. 15 12 Aprile 1862
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3. Dove meglio vigorivan gli sludii
,

i\i il Crislianesimo avrebbe

dovuto prima atlecchire e svolgersi piu celcramente. Ora in nessun

luogo gli sludii vigorivano meno che in Giudea
,
e luttavia quh i il

Crislianesimo nacque e comincio a fiorire. 4. Se la dotlrina di Cri-

sto fosse parto e svolgimento della ragione . essa porterebbe scolpi-

la in fronte cotesta origine. Per contrario essa altribuisce sestessaalla

pura autorita divina. 5. Se II Cristianesimo ci movesse ad un pro-

gresso indefmito
,

constante di mulazioni sostanziali ,.secondo che

gli avversarii sel fingono ,
il Cristianesimo dopo tanti secoli

, sareb-

be soggiaciulo al medesimo con essenzial cangiamenfo. Or esso a

vista d' ognuno persevera tuttavia immutabile. Dunque 1'ipotesi del

progressist! e speculalivamente falsa.

E falsa altresi moralmente. Imperocche primieramente sarebbe

da incolpar la natura per avere per tanli secoli traltenuto gli uomini

in pessirai errori e mostruose scelleratezze
,
e do col proprio magi-

stero. In secondo luogo ,
la natura ripugnerebbe a se stessa

; giac-

che col primo istinto contraddirebbe al secondo
,
e con questo al ter-

zo e cosi via via. Onde seguirebbe allresi che ella con quesia sua

fecondita in lanli variabili ed opposti documenti non potrebbe giam-

mai.esercitare alcus bastevole impero nel regolare-i costumi
; poten-

do-avvenire, che cio che essa oggi^omanda come onesto e santo, do-

mani disprezzi come anliquato o condanni come turpe. E cosi ogni

moralita rimarrebbe snervata e corrotta 1.

Fin qui VAutore con ordine di discorso, vigore di pruove e chia-

rezza d' idee, non facili a congiugnersi insieme con tanta brevita..

Dal qual saggio i lettori inlelligenli possono scorgere per loro stessi

come le nostre lodi sieno corrispondenti al merilo, e soprattutto co-

me questo Compendio di Teologia non solo sia opportune per chi

essendo ecclesiastico non puo aUendere a sludiare ampiamente nei

grandi Trattaii della Teologia, chee lo scope precipuo deH'Aiitore, se-

condo che gia dicemmo; ma eziandioper quei laici piu colti, ai quali

non disdirebbe attingere una non superficiale cognizionc della scienza

sacra, in un tempo, in cui gli errori religiosi cercano d'infiltrarsi per

ogni verso e solto tulte le forme.

tlfy-Vif ,,;*/.

1 Pag. 151 e seg.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PoNTiFicu. 1. Concistoro segreto; voto per la Canonizzazioue di tre

Beali Maniri Giapponesi della Gompagnia di Gesii 2. ISomina di Vesco-

vi 3. Elenco degli oggetti d'Arti belle e d'Industfia spediti alia pubblica

moslra di Londra 4. Protesta dei Monaci di Monte Corona contro IV

surpazione del Gualterio 5. Doti a zitelle romane per 1' Annunziata

6. Funerali fatti da giovani Roman! al P. Bresciani.

1. La Sanlita di Nostro Signore Papa Pio IX ha tenuto, la mattina

del 7 di Aprile, Concistoro segreto nel Palazzo Apostolico Vaticano
;

e

nell' Allocuzione, con la quale lo ha aperto, ha manifestato il desiderio

di ascrivere nel catalogo dei Santi i tre Beati Giapponesi della Compa-

gnia di Gesu, che insieme ai ventitre Beati dell'Ordine dei Minori di S.

Francesco, e pei quali la stessa Santita Sua avea dimostrato egual desi-

derio nel Concistoro Segreto dei 23 Dicembre del trascorso anno 1861
,

incontrarono per Gesu Cristo gloriosamente il martirio. Sono essi i Beati

Paolo Miki, Giovanni Soan, e Giacomo o Didaco Kisai. Dietro do, se-

condo il costume, 1'Emo e Rmo signor Cardinale Coslantino Patrizi, Ye-

scovo di Porto e Santa Rufina
,
come Prefetto della Congregazione dei

Sacri Riti, fece una breve Relazione della Causa riguardante i sopradetti

Beati , affinche gli Emi e Rmi Signori Cardinali potessero ,
in cosi rile-

vante affare, dare con piena cognizione il loro sentimento. In questa Re-

lazione 1' Emo Porporato ,
Prefetto dei Sacri Riti

,
ha esposto lo stato

della Causa di quei Beati
,
che insieme agli altri ventitre Beati dell' Or-

dine Francescano
.,

incontrarono la morte addi 5 Febbraio 1597
, dando

contezza dei tormenti da loro sostenuti
,

della causa del martirio
, e dei
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prodigii operati da Dio per manifestare la loro gloria, e riepilogando tutti

gli atti seguiti nella compilazione della stessa Causa.

Terminate la Relazione , Sua Beatitudine ha dimandato agli Emi e
Rmi Signori Cardinali, se fosse loro mente che si proceda al rito solenne

della Canonizzazione di quei tre Beati
;
e gli Emi Porporati ,

secondo il

loro ordine, 1'uno dopo 1'altro hanno ttilti affermativamentc risposto con

la parola placet. Allora il Santo Padre ha fatto manifesta la pontificia sua

volonta di procedere agli atti della solenne Canonizzazione di questi Bca-

ti insieme a quegli altri annunziali nel Concistoro sopra ricordato; ed ha

soggiunto ,
che prima di cssa fara intimare gli altri consueti Concision ,

dei quali a suo tempo nolifichera il giorno.

2. La Santita Sua ha quindi proposlo le seguenti Chiese : Chiesa Pa-

triarcale di Vcnezia, per Monsig. Giuseppe Luigi Trevisanato, promos-
so dalla Scde di Udine. Chiesa Arcivcscovile di S. Domingo nell' isola di

questo nome
, pel R. D. Benvenuto Monzon y Martin

,
Sacerdote Dioce-

sano di Teruel , Canonico Lettorale nella Melropolitana di Toledo
,
Pro-

fessore di sacra Scrittura in quel seminario, Esaminatore sinodale, e Dot-

tore in sagra Teologia. Chiesa Arcivescovile di Nicea nelle parti degl' in-

fedeli, per Monsig. Giuseppe Berardi ,
Sacerdote Diocesano di Ferenti-

no, Prelato Domestico di Sua Santila , Protonotario Apostolico parteci-

pante, Sostituto della Scgreteria di Stato e Segretario della Cifra , Con-

sultore delle Sagre Congregazioni della Suprema Inquisizione e de' Ve-

scovi e Regolari, non che Dottore in sagra Teologia ed in ambe le leg-

gi. Chiesa Cattedralc di Le-Mans in Francia, per Monsignor Carlo Gio-

vanni Pillion
,

traslato dalla Sedc di S. Claude. Chiesa Cattedrale di

5. Brieuc in Francia, pel R. D. Agostino David, Sacerdote di Lione, e

Vicario generale di Valence. Chiesa Cattedrale di Gap in Francia, pel

R. D. Yittore-Felice Bernardou, Sacerdote Arcidiocesano di Alby, ePar-

roco-Arciprete nella Cattedrale di Algeri ,
o Giulia Cesarea. Chiesa Cat-

tedrale di S. Claude in Francia, pel R. D. Lodovico Anna Nogret , Sa-

cerdote Diocesano di Vannes, e Parroco-Arciprele in Loches, arcidiocesi

di Tours. Chiesa Cattedrale di Basse Terre nell' Isola di Guadeloupe nel-

le Antille, pel R. D. Antonio Boulonnet, Sacerdote diocesano di Rodez,

e Parroco-Arciprete in S. Affrique della stessa Diocesi. Chiesa Cattedra-

le di Badajoz nella Spagna, pel P. D. Pantaleone Monserrat, Sacerdote

Arcidiocesano di Saragozza, Canonico Penitenziere in quella Chiesa Me-

tropolitana, Giudice Ecclesiastico
,
Esaminalore Sinodale, e Licenziato

ne' sagri Canoni. Chiesa di Puno recentemente eretta in Cattedrale da

Sua Sanlita, nel Peril, pel P. D. Mariano Chacon y Becerra ,
Sacerdote

Diocesano di Cusco, Canonico in essa Cattedrale, Yicario Capitolare di

questa Sede vacante, Esamiuatore Sinodale
,

e Dottore in sagra Teolo-

gia. Chiesa Vescovile di Nissa nclle parti degl' infedeli , per Monsignor

Giuseppe Fessler, Sacerdote Diocesano di Bressanone, Prelalo domesti-

co di Sua Santita
,
Canonico onorario nella Metropolitana di Vienna ,

e
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Dottore in sagra Teologia. Chiesa Yescovile di Carre nellc parti degl' in-

fedeli, per Monsignor Giovanni Battista Kutschker , Sacerdote Arcidio-

cesano di Olmutz
,
Prelate Domestico di Sua Santita

,
Rettore nell' isti-

tuto di S. Agostino, Consultore della istruzione pubblica, Dottore in sa-

gra Teologia ,
e Deputato Ausiliare dell' Emo e Rmo Signer Cardinale

Giuseppe Otmaro Rauscher, Arcivescovo di Vienna. Chiesa Yescovile di

Paneade nelle parti degl' infedeli, pel R. D. Mattia Eberhard, Sacerdote

di Treveri, Canonico in quella Catledrale, Consultore Ecclesiastico pres-

so la stessa Curia ,
Dottore in sagra Teologia ,

c deputato Suffraganeo

per la menzionata citta e diocesi di Treveri. Chiesa Yescovile diDrusi-

para nelle parti degl' infedeli, pel R. D. Giu'seppe Antonio de la Pegna,
Sacerdote Diocesano di Mechoacan, Canonico in quella Cattedrale , Vi-

cario generate della stessa Diocesi
,

e deputato Ausiliare a Monsignor
Clemente Munguia , Vescovo di Mechoacan. Chiesa Yescovile di Marco-

poli nelle parti degl' infedeli , pel R. D. Jgnazio Matteo Guerra ,
Sacer-

dote Diocesano di Guadalaxara
, Dignita di Maestrescuela in essa Catte-

drale
, Vicario generate della stessa citla c Diocesi

,
Doltore in diritto

canonico, e deputato Ausiliare di Monsignor Pietro Espinosa, Vescovo di

Guadalaxara. Chiesa Yescovile di Troade nelle parti degl' infedeli , pel

P. D. Giuseppe Maria Diez de Sollano, Sacerdote Diocesano di Mechoa-

can
, Parroco del Sacrario nella Metropolitana di Messico ,

Esaminatore

Sinodale, c Dottore in sagra Teologia.

Di poi Sua Beatitudine ha annunciata la elezione tcste cseguita dalla

sagra Congregazione di Propaganda Fide. Per la Chiesa Arcivescovile di

Smirne nell' Anatolia, a pro di Monsignor Vincenzo Spaccapietra, trasla-

to dalla Chiesa di Ancira nelle parti degl' infedeli. Finalmente si e fatta

al Santo Padre la istanza del sagro Pallio per la Chiesa Metropolitana
di Smirne , essendo presente 1'eletto Arcivescovo ,

e quindi ,
col mezzo

dei rispettivi Procurator!, per la Chiesa Patriarcale di Venezia, e 1'Arci-

vescoviledi S. Domingo.
3. Una nave inglese, il Chester, parli da Civitavecchia verso Londra por-

tando 213 c-olli di oggetti d'arti, il cui Elenco, stampato in bel volumet(o y

iu presentato al Santo Padre da S. E. il coinm. Costantini-Baldini
,
MD-

nistro del Commercio e dci Lavori pubblici, neU'atto di introdurre all'ir-

dienza di Sua Santita la Commissione incaricata di fame la scelta. E de-

gnissimo d'essere letto sopra do Y Indirizzo, con cui il Ministro predetlo

accompagno al Santo Padre il Rapporto della Commissione, e 1' Elenco

dei capolavori destinati a codesta mostra
; poiche vi si scorge dimostrata

e messa in pienissima luce la sollecitudine con cui la Santa Scde promovc
ed assicura, con efticace sua protezione e col suo concorso, il frutluoso

svolgimento delle Arti e dell' fndustria
;
e per altra parte spicca sfolgo-

rante la verita intorno alle dovizie che Roma, maestra del vero progres-
so al pari che delle dottrine religiose, accoglie nella sua cerchia, e di

cui puo arricchire il mondo.
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4. Tra i latrocinii innumerevoli eonsuramati dalla rivoluzione Mazzi-

niana, col sussidio delle armi pieraontesi ,
e merce il valido patrocinio

del non intervento, va specialraente nolato quello che il March. Filippo

Gualterio da Orvieto, mentre era Proconsole pieraontese in Perugia,

Tolle cooipiuto a danno dei Monaci Eremitani Camaldolesi di Monte Co-

rona. I quali nel Giornale di Roma del 27 Marzo mandarono a stampare

la solenne protesta sopra cio da essi emanataa tutela de' loro diritti. Di

questo documento vogliarao qui riferire a verbo la parte spositiva del

fatto , perche meglio d' ogni altro discorso mette in tutta la sua luce

la crudelta delle rapine perpetrate da coloro, che si vantano ristaura-

tori deir ordim morale , e percio si gloriau d' essere assassini della

Santa Sede ed oppressor! del Yicario di Gesii Gristo. Roma, 23 Mar-

zo 1862. Fino dal di 16 Giugno 1861 un inviato del sig. marchese Gual-

terio, gia prefelto di Perugia, intimava ai 60 Monaci Eremiti Camaldo-

lesi di Monte Corona di lasciare per sempre il loro sacro Erenio. II De-

creto, che proveniva da un'autorita in ogni modo incompetente, non in-

dicava neppure una special ragione di questa ingiusta ed illegittima di-

sposizione; anzi quel Decreto nemmeno si voile rilasciare. Non vi fu

grazia ne per gl' infermi, ne pei vecchi che da 40 anni e piu abitavano

1' Eremo e la celebre soltoposta Abbazia
; tutti dovemmo lasciare quel

luogo, dal quale credevaino cbe non dovesse dividerci che la morle. La

prima rivoluzione, e Napoleone I, che avea soppresso tutti i Monasleri

di si gran parte d'Europa, ci aveano lasciato in pace, pensando che so-

litarii viventi sopra una cresta del piu selvaggio Appennino, divisi affat-

to dal mondo, i quali non rompono neppur tra loro che raramente il si-

lenzio, e passano la loro vita tra 1' orazione ed il lavoro, non potrebbero
essere certamente pericolosi. Confidavamo che anche gli odierni nnila-

menti dovessero passare innocui, lanto piu che non sapevamo d'avere

demeritato ne dei poveri che di freqnente e in gran nuniero la trovava-

no cibo e medicine, ne della patria comurie per .la cui prosperita assidua-

mente pregavamo. Fu d'uopo cedere alia forza e dividerci dal sacro Luo-

go, al quale ci legavano i nostri giuramenti, le nostre
piii

care memorie,

le nostre piii vive. affezioni. Ricorremmo al Governo per avere giustizia ;

ci fu risposto: doversi camminare col secolo! Ogni preghiera e rappre-
sentanza fu vana

;
dovemmo separarci e disperderci in diversi luoghi,

donde parecchi di noi furono di nuovo cacciati. Udimmo ora consummarsi

1'ingiustizia colla vendita dell'Ospizio di Ancona, e con quella minaccia-

ta dello stesso Monte Corona e sua adiacente Abbazia, fra i Monasteri

d' Italia tanto antica ed illustre. Obbligati ecc.

5. II Pio Istituto
,
dice il Giornale di Roma

, della SSiiia Annunziata ,

direlto a provvedere alia dolazione delle zitelle romane, e che dal cele-

bre Cardinale Giovanni di Torrecremala riceve la stabile fondazione nel-

la Chiesa di S. Maria sopra Minerva, nclla quale possiede la magnifica

Cappella dedicata a quel glorioso Mistero della Madre di Dio, nella festiva
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ricorrenza di quest' anno ha assegnate setteccnto ottantaquattro dot! ,

altre per monacato altre per maritaggio. Hanno esse importalo la somma
di scudi ventiquattromila seicento died, e bai. cinquantatre. Cio si ap-

prende da uno specchio a stampa pubblicato in tal circostanza dal Pio

Istitulo. Dal medesimo rilevasi pure che dall' anno 1839, in cui ebbc

cominciamento 1'aziendache ora ne dirigge I'amministrazione, qucsta
ha dato risultamenti felidssimi che sono audali a rifluire sul bene delle

povere zitelle. Poiche mcntre nell' anno suddetto ristituto era in grado
di conferire sole 363 doti, important! la sommadi sc. 11198,15, progre-
dendo successi\araente di anno in anno

,
come e dallo specchio stesso

indicate, nel presente si e arrivato ad oltenere il prospero successo piu

sopra descritto. Dal medesimo documento si apprende eziandio che dal-

1'anno 1839 a tutto il corrente 1862, il mimero delle doti conferite ascen-

de a 14548, corrispondenti alia somma di sc. 462,550,44.

6. Nell'Osservatore Romano, n. 78, si narra nel modo seguente uno

splendido omaggio di ammitazione e di.compianto renduto da una eletta

di giovani alia memoria del defunto P. Bresciani. Fu gentil pensiero,

come annunziammo gia, di molti studenti della nostra Universita di suf-

fragare 1'anima dell'-illustre P. Bresciani, e di onorarne la memoria con so-

lenni funerali. Questi vennero celebrali giovedi, 3 Aprile, nella chicsa di

S. Lorenzo in Lucina, scelta appositamente perche posta presso il Corso,

nel luogo piu ccntrale dclla citta
;
c riescirono sommamente dccorosi ed

editicanti. La rioca paratura di tutta la chicsa, il nobilissimo tumulo, 1'im-

ponenle servizio funebre, 1' immense concorso della nostra gioventu e

delle classi piu elette della cittadinauza, e I'eloquentrssimo discorso lu-

nebre del Padre Balzofiorc degli Agostiniani, che strappo le lagrirae a

molti, dettero alia messa di requiem una solcnnita straordinaria da esse-

re ricordala per lungo tempo.
Le belle iscrizioni latine del P. Angelini della stessa C. di G. po-

ste fuori e entro la chiesa, i ritratti in fotogratia ivi presso venduli in

gran numero, le spese del funere raccolte mediante spontanca colletta,

dicevano abbastanza che nel Bresciani
, piu che il pio operaio, piu che

il nobilissimo scrittore, e pifi che 1' uomo dotto in ogni genere di Ictte-

ratura, si voleva onorare un altro merito principalissimo. Si volea ono-

rare appunto colui, che da oltre 12 anni, con una di quelle penne che la

provvidenza concede a pochissimi, ha poderosamente combattuto le em-

pie dottrine che corrono, facendosi uno dci piu forti campioni del vero e

del giusto, specialmeHte a riguardo della religione oppressa e raalme-

nata, e della morale turbata e corrotta. II' concorso poi del popolo,

che per tutta la mattina riempi la chiesa, ha rivelato una volta di pid

qual sia lo spirito che anima la nostra popolazione, e massimamente la

studiosa gioventu. Enrico Antonelli-Costaggini e Filippo Porena, stu-

denti di legge all' Universita romana, hanno starnpato per questa circo-

stanza alia cara memoria del Padre Antonio Bresciani
,
in forbito

poetico stile, parole improntate del piu tenero affetto.
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REGNO DELLE DUE SICILIE. 1. Leltera colleltiva dell' Episcopate napoletano al

Santo Padre 2. Mercato di Apostati, aperlo dal Governo di Torino -

3. La sicurezza pubblica in Napoli e nell' isola di Sicilia 4. La reazione

ringagliardisce.

1. Tra i preziosi document!, che vanno registrati nella storia ecclesia-

stica degli infelicissimi tempi nostri, si dee certamente riporre la stupen-

da lettera collettiva dell' Episcopate napolilano al Santo Padre, venula

pur dianzi in luce e pubblicata da piii diarii cattolici, tra i quali e 1'Ar-

monia del 6 Aprile. Con essa i 63 Arcivescovi e Yescovi, che la sotto-

scrissero, hanno fatta una splendida prova della devozione con cui vo-

gliono sempre piii stringers! alia Cattedra di Pietro, da essa attingere le

pure dottrine, con essa r'rvendicare le ragioni di Dio e della Chiesa con-

tro 1'empieta setlaria, e sotto la sua guida ail'rontare i nemici sfidati della

fede cattolica, dovessero pure incorrere percio e la spogliazione, e 1'esi-

lio, e la carcere, e la morte. Ci duole di non poterla qui riferire tutta di-

stesamente
; ma, non bastandoci a tanto lo spazio, vogliamo recarne qui

un breve tratto, in cui spicca maravigliosamente lo spirito onde sono retti

i fortissimi Prelati, cui Dio affido quei popoli.

Che si
;
Beatissimo Padre ,

se il dubbio e il cancro che rode la so-

cieta moderna, benedetto sia Iddio Padre di ogni consolazione , il quale
dalia tribolazione presente della Chiesa insegnante sa trarre il rimedio

acconcio ed efficace a sanare. Da codesta indefettibile cattedra di.verita,

dalla bocca del Vicario di Colui che e 1' affermazione per essenza
,
dal

Maestro infallibile delle nazioni si e pronunziata 1'alTermazione nctta reci-

sa come la verita Non licet, Non possumus ,
e 1'eco per la voce di

pressoche novecento Vescovi si e propagata quanto il moto lontana
,

e

nella coscienza de' credenti al tormento del dubbio e sticcedtita la pace
che accompagna sempre la certezza dell' adempimento del proprio dove-

re : il Danaro di S. Pietro n'e argomento irrefragabile. Noi dunque, a sem-

pre piu confermarla, seguiremo ad insegnare co'Padri del Concilio quarto
Ecumenico ,

che e Pietro il quale parla per bocca del Papa
'

: eppero ,

se il Papa afferma il dogma, e Pietro che annunzia la.divinita del ri-

sorto Gesu 2
;
se afferma la morale

,
e Pietro che comanda di astenersi

dalla fornicazione e dal suffocate 3
;
e se riprova e condanna, e Pietro che

punisce di morle subitanea i bugiardi couiugi Anania e Saffira 4
. Quindi

se tutti, e Pastori e greggia, abbiamo segiiito Voi
,
Beatissimo Padre,

allorche affermaste il dogma dell' Immacolata Concezione 5
,

tulti egual-
raente Vi seguiamo ora che dichiarate la civilta moderna quasi un si-

stema inventato all' uopo dal razionalismo per indebolire e forse per
abbattere la Chiesa di Gesu Cristo G

,
e tutti ripetiamo con Voi, o Padre

-i Petrut per Leonem locutus est. 2 Actor. II, 53. 3 Actor. XV, 20. 4 Act.

V, 5, JO. 3 Bulk. Inelfabilis Dens. VI Id. xbris ^55. 6 Nell' AHocnziont del 18

Marzo -I $6 1.
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Santo, essere il dominio temporale, nel presente provvidenziale ordine

politico, aH'indipendenza della Chiesa necessario
;
ed i spogliatori dei

beni e de'drilti della Chiesa, insieme con Yoi e colla Chiesa di tutti i tem-

pi, condanniarao ^
.

2. Questa e una delle piii appropriate risposte che si potesse avere la

perfidia settaria
;
la quale si studia di far credere, che gran parte del Clero

napolitano sia smanioso di ripudiare il santo giogo della dipendenza dal

Vicario di Gesu Cristo
, per amore delle nefandezze rivoluzionarie. Ci

ricorda aver letto nel giornale de' Debats ,
che oltre a 4,000 preti gia

aveano registrato i loro nomi nell'albo degli apostati ,
c che di quesli la

maggior parte erano usciti dal clero napolitano. Calunnia infame ed as-

stirda! Si rechino in mezzo codesti nomi
,
se pur si ebbero

,
e si vedra

che si riducono ad una trista accozzaglia di alquante decine di discoli
,

degni dell'ergastolo per yila scostumata e per ogni maniera di colpe scan-

dalose. Ecco il Clero che cola, come per tulto altrove, parteggia per
Y Italia diabolica del Garibaldi e dei suoi complici scomunicali.

E qui ci cade in concio di accennare ad un orrendo mercato d'Apostati,

apertosi dal Ricasoli in Torino, quand' era Ministro ,
affidando le parti di

mezzani a certi sciagurati presbiteri, tanto noti pel loro traviamento, che

non e d'uopo ricordarne il nome. Or questi se 1'intesero per mandare at-

torno un modulo di petizione al Papa , perche si Yolesse riconciliare con

1'ltalia. In essa, dopo ampie professioni di fede cattolica e di devozione

alia Santa Sede come cattedra di \
r

erita
,

si minaccia in tuono mellifluo

la scisma, qualora il Papa non ceda alle esigenze della rivoluzione. Non

vi ha danno temporale e spirituale che non debba temersi, ne vi ha bene

nazionale e religioso che sperarsi ove non si giunga ad amicare queste

due voci: viva il Papa! viva Roma m&ropoli del Nuovo Regno! Con

che s' invita il Papa a legittimare le usurpazioni sacrileghe e le innume-

revoli iniquita , sopra di cui soltanto si fonda il Nuovo regno.

Questa petizione dovea essere offerta da certi cmissarii a' preti delle

singole citta e borgate ,
con promessa di tener celati i loro nomi finche

le congiunture permettessero di recarli all'aperto, e di rifar d'ogni danno

i soscritlori
, qualora fossero colpiti percio di censure ecclesiastiche. II

Ricasoli promise il denaro occorrente, ed i mentovali presbiteri si tolsero

1'incarico del resto. Chi vuole puo vedere i documenti genuini nell'Arao-

nia del 5 Aprile , n. 80. Or egli accade che il Rattazzi ben si contenta

di ricevere 1' elenco dei pochi preti ,
che cosi si riusci a comperare ; ma,

\ Quo tone drill Prineipatu a Deo ipto tapientitsime consultum ett, ut in tanta tempo-

ralium Principum multitudine ac varielate Summits Pontifex ilia fruerelur politica liber-

tate , quae tanlopere nccettaria ett ad spiritualem tinini polettatem , auctorilatem ac iu-

ritdktionem tola orbe abtque ullo impedimenta exercendam. ViJ. Lilt. Apost-'Cwm catho-

lica Ecdetia
,

< quibus maioris eicomun. pocna infligitur invasoribus ct usurpatoribus etc.,

sub <lio 26 mart. an. I Slid. Gr. Allocut. die 20 iunii
,

et 26 sept. 4859: et Trid. Sess. XXII

De Reformat, c. XI.
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per quanto si narra da varii corrispondcnti, rifiula i 50 denarida se non

promessi, e risponde : Quid ad nos? Yos videritis. Racconiandiamo a co-

desti Giuda corbellati di ricordarsi della misericordia di Dio.

3. La sicurezza pubblica in Napoli e descritta coi termini seguenli in

uno dei giornali di cola, il Difensore, senza che levisi una voce a con-

tradirgli. Qui assassinii inauditi, qui violenze incredibili, qui soprusi

inqualificabili, qui furti ed omicidii da far rabbrividire anco una bel-

va, se di ragione potesse essere capace. Egli e certo, e ne facciamo

appello alia pubblica opinione, che in ogni giorno, ad ogni pie sospin-

to, si odono clamori per delilti orribilmente consummati. Ecco la

ristaurazione dell' ordine morale compiuto dagli amici e client! del

sig. Gladstone, secondo le idee del Congresso di Parigi ! E chi credes-

se che queste sono esagerazioni clerical!, legga cio che starapo 1'ita-

lianissimo Diritto di Torino, nel n. 93. Gli omicidii si succedono

agli omicidii, i furti e le aggressioni si succedono a' furti ed alle ag-

gressioni, di pieno giorno ,
ne' luoghi piii frequentati della citta; e

con audacia'e. sicurezza da sgomentare gli uomini piu animosi. Non si

trovano testimonii, e se qualcuno se ne trova, I'indomani e pugnala-
to. Gli agenti della pubblica sicurezza arrestano i malfattori, e dopo

qualche giorno i giudici li mettono in liberta, e se li condannauo, vi

e sempre la suprema Corte di giustizia, che soffistica una qua'che nul-

lita per cassare la senlenza. II delilto e pressoche cerlo deirimpunila;
e migliaia dt condannati per delitti comuni, evasi dai luoghi di per.a o

amnistiati percorrono le Yie della citta in gruppi numerosi
, facendo

pompa dei loro coslumi da galeolto, ridendo in Y!SO alia guardia na-

zionale, agli agenli della sicurezza, a carabinicri, e spaveutando i pa-

cific! cittadini. Qnesto stato di cose non puo durare, scnza gencrare
nella popolazione un immenso malcontento, del quale non e agevole pre-

Tedore le conseguenze : i ciltadini ad una voce gia gridano: Vogliamo
la liberta, Yogliamo I'linita nazionale, ma vogliamo assicurati gli averi

e la Yita dagH attentati dei pialfattori; ed il municipio, la guardia

nazionale, le societa politiche, ogni classe di persone sottoscrivono pe-

tizioni al governo, affinche cessi alfine questo slato sekaggio in nna

'citta di 2iO mila abitanti
,
e che ha fatto tanti sagrifici per la causa del-

la liberta. Di queste beatitudini, narra 1' Espero che va lieta Palermo.

II Corriere Siciliano poi, che scrive come testimonio di Yeduta,-dice la-

conicamenle : I galeolti che ufficialmente fan guerra aperta alia societa

in Sicilia, son dodici mila.

i. Delia reazione dei napolitani contro la dominazione piemontese ci

sbrigheremo in poche parole; per non ripetere il gia delto piu volte.

Non v' e quasi borgata o villaggio della Capitanata e della Basilicata,

che non sia gia stato teatr6 di fieri combattimenti tra i legittimisti ed i

rivoluzionarii, con la peggio or di quelli ed or di quesli ;
ma e notevole

che quanto piu inferocisce la repressione ,
tanto piu si leva gagliarda,



CONTEMPORANEA 235

numerosa e smaniosa di vendetta la reazione. La quale quest' anno non

e sostenuta solo da villici o soldati sbandati, ma condotta, a quel che di-

cono, da valenti uffiziali che, oltre alia disciplina militare, diedero anche

alle bande un vestire uniforme ed un ardimento negli assalti, da costrin-

gere gli occupatori a spiegare tutte le loro forze alia difesa.

STATI SARDI. 1. Morte e funeral! di Monsig. Fransoni
,
Arciv. di Torino 2.

Viaggio del Garibaldi ; dimostrazioni a Milano 3. Esortazioni del Ga-

ribaldi ai preti 4. 11 Tecchio Presideute della Camera
;
elezioni di De-

putati o. Cenni sopra le discussioni nel Parlamenlo 6. L' esercito

Mazziniano fe incorpovato al Piemoiitese 7. Cangiamenti di Minislri e

di Prefettl 8. Circolare e dichlarazioni del Ratlazzi sopra Roma eVenezia.

1. Innanzi ad ogni allra notizia delle cose degli Stati Sardi dobbiarao

nicntovare la gravissima perdita fatta dall' Archidiocesi di Torino
, per

la mortc dell' invilto e glorioso suo Paslore Monsignor Luigi de'Marche-

si Fransoni, che rese santamente 1'anima a Dio nella citta di Lione, alii

26 di Marzo. Da buori guerriero (dice VArmenia, n. 73, che reca una

comraovente biogratia del fortissimo esule) egli cadde sulla breccia e

mori nell' esilio, spogliato di tulti i suoi beni
,
ma ricco dell' amore dei

suoi figli e dell' ammirazione di tutto il mondo cattolico. Maledetto dal-

la rivoluzione ch'egli avca smascherato e combaUuto fin dai suoi primi

giorni, passo di questo mondo, benedicendo i suoi amici e nemici, e la

sua morte fu, come tutta la sua vita, un atlo di generosissima carita .

Nato in Geneva il 29 Marzo 1789
,
comincio a senlire i rigori delle

iniquita settarie fin dal 1797, quando ,
insieme col padre ,

dovette fug-

gire dalla patria mandata sossopra dalle rivolture Frances!
;
e riparare

prima in lesi, poi a Roma, quindi a Napoli. Sul cadere del 1799 la illu-

stre famiglia torno in Roma
,
e vi ebbe quiela stanza

,
finche per ordine

di Napoleone I fu rapito e tralto via prigioniero 1' immortale Pontefice

Pio VII, e 1'eterna citta fatta serva dell' impero francese.

Nel 1814, quando la giustizia di Dio vendico le offese, le soperchie-
rie , le violenze usate al Vicario di Gesu Cristo , Luigi Fransoni ritorno

in Genova dopo diciasette anni di assenza, fu ascritto nel Clero dclla sua.

patria, e I'll Dicembre dell' anno medesimo elevato al sacerdozio. E to-

sto si die ad una vita apostolica, entrando nella Congregazione de'Missio-

nari Urbani, e correndo col massimo zelo e con grandissimo frutto a pre-
dicare il Vangelo in molti paesi dell' archidiocesi. Le sue virtu non re-

starono nascoste alia Maesta di Yittorio Emmanuelel, re di Sardegna, che

lo nomino Yescovo di Fossano ; nomina che rifiuto dapprima, e a cui pifr

tardi si arrese sotto Carlo Felice. Luigi Fransoni adunque, che fuggiva
da Roma tolta a Pio YJI, dopo pochi anni, in cui gridavasi e parea eter-

namerite perduto il dominio temporale dei Papi, veniva proclamato dalla

stesso Pio YII, gloriosissimo Re di Roma, a Vescovo di Fossano, nel Con-
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cistoro del 13 di Agosto 1821. Fu consacrato il 19 dal Cardinale Galeffi,

e il 2 Dicembre pigliava solenne possesso della sua diocesi.

Nell' Agosto del 1831, raorto 1'Arcivescovo di Torino Monsig. Chia-

verolti
,

fu inviato dalla S. Sede in quella Archidiocesi Monsig. Fran-

soni in qualita di Amministratore apostolico, e poi, a richiesta di Re Car-

lo Alberto, venne creato Arcivescovo di quella Metropoli nel Concistoro

del 24 di Febbraio 1832, restando tuttavia Araministralore della Diocesi

di Fossano
,
che egli governo ancora per ben quattro anni. Uomo di

molta perspicacia ,
di squisito sentire

,
d'occhio finissimo ,

di carattere

franco, di petto apostolico, disse sempre la verita, tutta la verita, a tulti

e dappertutto ,
nel gabinetto del suo palazzo ,

e nella Corte del suo So-

vrafto, cosi al Re ed ai rainjslri, come all' ultimo chierico. Ma la verita

genera 1'odio, c grandemcnle odiato dai tristi fu 1'Arcivescovo di Tori-

no. E 1'odio proruppe in aperta persecuzione nel 1848, quando una mano
di gente prezzolata condanno all' esilio il zelantissimo Paslore ;

esilio

che per una petizione solennissima dei capi di famiglia torinesi dovette

cessare nel 1850
,
ma poco dopo ricomincio per sentenza di magistral!,

con misure chiamate tstralegali dallo stesso conte di Cavour. Monsignor*
Fransoni espulso da Torino

,
e spogliato di tutti i suoi beni

,
accettava

1'offerta fattagli da Ferdinando Barrot
,
Ministro francese

,
con sua let-

tera di Torino 26 Settembre 1850
,

di ripararc in Francia; e si stabili a

Lione, dove moriva, dopo dodici anni di esilio.

A chiarirc quanta fosse la carita del compianto Arcivescovo verso i

poverelli di Cristo, basti accennare, che nel rivedere i conti della mensa

arcivescovile di Torino fu accertato, come in tutto il tempo in che fu li-

bero di disporre delle sue rendite, queste egli voile che andassero tutte

in limosine ed in opere di beneficenza, vivendo egli del proprio patri-

monio. Quando poi la rivoluzione lo colpi d'ostracismo e sequestro le

rendite della mensa, il buon Pastore asspttiglio di molto le parchissime

spese ch' egli usava fare pel suo sostentamento, e ne impiego il rispar-

mio a sollievo di quei poveri, da cui 1' avea divelto la prepotenza de' suoi

nemici. Quanto alia imperterrita sua fortezza non e d'uopo dir parola,

poiche il mondo tutto risuono di sua fama, e vide in lui un degno imita-

tore di S. Tommaso di Cantorbery e di S. Gregorio VII, dei quali era

divotissimo. Dovendo nel 1821 scegliersi una reliquia pella sua croce

pastorale, voile che quella fosse di S. Gregorio VII, come se fosse presago
che anch' egli polrebbe un di ripetere: Dilexi institiam et odivi iniquita-

tem ; propterea morior in exilio; e nel chiederla disse quesle parole:

Poiche veggo avvicinarsi una tremenda burrasca
,
e presentarsi un

orizzonte oscuro e terribile, la memoria e la protezione di S. Gregorio VII

ci sara ben preziosa e di sommo conforto. Puo dirsi che tutta la sua

vita episcopale fu esemplata da quei sublimi modeUi ;
onde e da credere

ch' egli abbia mietuta la stessa palma.
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Egli avea, prima di morire, espresso il suo desiderio di avere modesta

sepollura nel pubblico cimilero di Loyasse in Lione, nel compartimento

assegnato ai semplici preti. Ma 1'Emo Card. Arcivescovo di quella citta

credelte die non si dovesse ottemperare a quel volo, e gli celebro splen-

didissimi funerali nella Metropolitana ,
dove fu portato con magnitica

pompa, dopo che il popolo di Lione 1' ebbe ossequiato con mostre di pro-

fonda venerazione, nella propria cappella domestica. Fu poi deposto nella

Cattedrale stessa, nel tumulo riserbato agli Arcivescovi. La sua mcmoria

vivra imperitura nei fasti della Chfesa, i cui diritti egli sostenne con tan-

to valore ea costo di tanti sacritizi. L'Archidiocesi di Torino e ora go-

vernata dal degnissimo Vicario, che il Capilolo della Metropolitana eles-

se nella persona del Canonico Zappata.
2. II Garibaldi

,
com' ebbe islituito a Genova il Governo Mazziniano a

quel modo che accennammo nel precedente quaderno ,
torno a Torino ,

e in compagnia del Principe ereditario presiedette all' inaugurazione della

Societa nazionale pel tiro della carabina. Per qucsta egli professa lal ve-

nerazione che, alquanti giorni dopo, a Milano, egli ebbe a dire queste

precise parole : II vostro vero Santo, il Dio vostro dev' essere la cara-

bina. Le donne, voi donne dal cuore angelico, dovreste a capo del letto

non sospendcr altro che la carabina. Questo 25 Marzo sia il giorno con-

secrato a Santa Carabina. Con tale cinismo d'empieta egli rincorava a

magnanime imprese i ciltadini di Milano, a'quali il Senatore Plezza, ri-

peteva la stessa sera
, presiedendo ad un gran banchetto : Vi raccoman-

diamo la divozione a Santa Carabina.

Non e.pero da negare che coloro, a cui eran volte colali ributlanti pro-

fanazioni delle feste e della fede cristiana, erano degni di udirle. Melte

nausea il leggere la dcscrizione del sozzo fanatismo, con cui una gran tur-

ba celebro 1'arrivo del Garibaldi in Milano uella nolle del 22 Marzo. La

niusica lo precedeva; un fitto salellizio lo scorlava d'allato con fiaccole ;

grida d'ogni maniera empievano 1'aria
;

il Corso fu illuminalo
;
la folia se

gli stringeva attorno con tal ressa, che la vetlura impiego piii di due ore

per giungere. all'albergo. Quivi Yeroe arringo la moltiludine con quei

suoi paroloni scuciti e col consuelo rilornello Roma e Yeneziasia il vo-

stro grido. Voyliamo pulire I' Italia dal sudiciume che'ancora la ingom-
bra. Dov' e da nolare che se a Yenezia slanno gli Austriaci

,
i France-

si sono a Roma; e volendo il Garibaldi la redenzione delle noslre so-

relle, Roma e Yenezia, e da credere che agli occhi suoi siano sudiciume

e inyombro non meno quei che 1'impacciano dall' insediarsi a Roma, che

quelli onde gli e vietato 1'entrare a Yenezia. Ma di cio non abbiamo noi

a pigliarci briga. La veemenza con cui in lal momento il Garibaldi sfol-

goro 1'auslriaca canaglia piacque tanto a certe pefsone, che una Si-

gnora M.... si reputa gloriosa d'aver rapito, come preziosa reliquia, i

lenzuoli in cui dormi il Garibaldi ;
ed un barbiere, che gli accorcio i ca-

pelli, ne vende ora a grasso mercato i rossi peli. Ecco dove possono giun-
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gere codesti contumeliatori di Santa Chiesa e delle Reliquie del Santi !

Altrettanto, e viepeggio ancora si fece poi a Parma ed a Cremona, dove,
con delirio da invasati, i settari e le lor feminine trascorsero a scene di

fatti e di parole quanto invereconde altrettando empie e nefande.

II giorno appresso, 23 Marzo, si fece ima pubblica distribuzione di me-

daglie d'onore decretate dal Re Vittorio ai Garibaldini, e il Garibaldi ,

com' era naturale, fu incaricato di rappresentare il Re in tal funzione a

cui fu condotto con gran solennita dalle carrozze del munrcipio. II sinda-

co di Milano indirizzo agli eroi di Marsala una breve arringa piena di

sperticati elogi pel loro Generate, ricordando che Roma e Venezia sono

aspettate dall'italiana famiglia ;
ed il Garibaldi rispose con parole di

consolazione per quelli il cui valore non fosse stato riconosciuto e pre-
miato. Quindi si sedette a lautissimo convito. Tra i fumi delle vivande ed

i vapori del vino si riaccesero piu che mai gliardori magnanimi dei reden-

tori d' Italia; che con 23 brindisi bandirono i loro voti
, cominciando dal

propinare alia gloria del Garibaldi, e poi, per buona creanza, dopo molti

altri, anche a Vittorio Emmanuele. Non possiamo ommettere di riferire

qui almeno qualcuno di codesti brindisi
,

i quali furono recitati da un dia-

rio ufficiale del Mazzini, cioe dal Pungolo del 24 Marzo. II Generale Ri-

xio: Alia rivoluzione di Venezia, e,seenecessaria, alia rivoluzione di

Romai). Garibaldi: Un saluto dal cuore all'Ungheria . II Generale

Rixio : a Alia risurrezione di tutti i popoli oppressi ! all' emancipazione,
all' indipendenza prossima di tutte le nazionalita ancora conculcate .

II Maggiore Carissimi : Agl' insorti di Nauplia ! AMa liberta della Gre-

cia ! Non piu oppressori I Viva il popolo ! 11 Maggiore Castellini : Al

ripatrio diGiuseppe Mazzini! A Giuseppe Mazzini tranoi, non piu esule-n.

II Colonnello Guastalla, dopo una lunga tiritera di sfoggiate iperboli , gri-

do: Viva la liberta di tutti i popoli! Viva lanostra Venezia redenta!

Viva Roma capitale di un Italia nuovamente grande, nuovamente civi-

lizzatrice ! Ne Papi ,
ne stranieri ! II Colonnello Taddei : Propongo un

brindisi ai martiri della superstizione ecclesiastica ! Ad Arnaldo da Bre-

scia, a Savonarola, ad Ugo Bassi !

E questo basti. Che ogni letlore di giudizio ne ha troppo piu del biso-

gno per far ragione degli intendimenti della rivoluzione ora scatenata in

Italia, e della qualita delle idee e delle persone, con cui certi cotali pre-

tendono che il Papa si debba conciliare, mettendosi alia loro merce.

Da Milano il Garibaldi passo a Piacenza
,
a Parma

,
e cosi via via di

cilta in citta, per accendere il fuoco delle plebi e riscaldare lo zelo degli

italianissimi, come era convenuto col Rattazzi. Anzi una Corrispondenza

del Debats ci fa sapere, che 1'incarico di tal peregrinazione politica fu

fatto dare al Garibaldi per mezzo del Principe Umberto
,
Presidente tito-

lare della sociela pel Tiro nazionale. Ma le chiassate di Milano diedero

noia a Parigi ,
dove si sa che certe cose, si possono ben fare

,
ma non

dire, e molto meno bandire con la tromba ai quattro venti. Percio l'am-
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"baseiadore signer Benedetti fece severi richiami al Ratlazzi
, perche il

movimento si fosse accelerate con impulsi tanto precipitosi, che poteano
trarre tutlo in rovina. E tanto basto perche al Garibaldi si spedisse av-

viso di rallentare il passo, temperar la voce, raoderar la foga dell'empie

parole, e lasciar per era di visitare Bologna, Firenze, Napoli e Palermo,

come dapprima erasi fermato, e come erasi annunziato da un altrodiario

ufficiale dei Mazziniani, il Movimento di Geneva.

3. Non si dimenticarono per altro in questo mezzo i preti , e il Gari-

baldi fu consigliato a stender loro la mano con offerta di perdono, purche
rinsavissero davvero. Laonde egli, sotto il 12 Marzo, scrisse una circo-

lare at sacerdoti itali'ani, per richiamarli sul buon senliero. Concordia

anche con voi, se volete. Ma operate il bene. Sinora voi operaste il male.

Voi avete fatto di Roma un covile di fiere anelanti la distruzione d'ltalia.

lo sono convinto pur troppo che voi non potete strappare i Cardinali'

dalla perdizione. Ma ,
se lo potete, fatelo. Se no gridate ai quattro venti

della terra, che non volete solidarieta coi malvagi, che siete italiani ecc...

Che il sacerdote italiano tuoni dal pergamo la santa parola di redenzione

patria e di reprobazione all' inferno del Yalicano! La penna non ci

regge a copiare le altre e piii scellerate nefandezze di codesto fanatico

settario. Ma il peggio si e che , non dovendosi permettere che la parola
di lui paresse caduta iiidarno, si trassero alcuni pochi aposlati a scrivere

e prcsentare al Garibaldi un indirizzo
,
col quale e si acceltava il perdo-

no, e si imploravano le sue btione grazie, e si facea professione di italia-

nismo a tutta prova. Ma quest! apostati furono si pochi e di si vile e

spregevole condizione, che non sono pur degni di vedere recitato il loro

noine. Hanno avuto forse i trenta dena/ri; e questo loro basti.

4. Quando Urbano Rattazzi fu destinato a raccogliere J'eredita del Ri-

casoli , e installarsi nella presidenza del Ministero, depose il carico di

Presidente della Camera dei Deputati ;
la quale alii 22 di Marzo proce-

dette alia elezione del successore. II Ministero raise innanzi come suo

candidate 1'Avv. Sebastiano Tecchio da Yicenza, uno dei colleghi del

Rattazzi all'epoca della seconda riscossa che tini a Novara
; per centre i

Deputati avversi al nuovo Gabinetto sostenevano un Giovanni Lanza.

La lotta mostro che i parti ti sono di forze pressoche uguali. Mercecche

essendo 238 i votanti, il Tecchio la vinse con soli 129 voti
; gli altri an-

darono spartiti cosi : il Lanza 89
;

il Minghctti n'ebbe 9
;

il Boncompa-

gni 2; il harone Betlino Ricasoli 1; gli altri dispersi. Insomnia il Tecchio

fu vincitore per soli 9 voti
, giacche per riuscire eletto se ne richiedea-

no 120. Onde si vede quaKto poco, anche secondo le finzioni de' sistemi

rappresentativi ,
il Ministero goda la tiducia della nazione.

Ma piu manifesta ancora si vede la noncuranza del popolo pei fanaosi

diritti sovrani che gli spetta di esercitare, nel risultato degli scrutinii

alle elezioni dei Deputati. Eccone un argomento espresso in numeri ,
e

percio ha un'eloquenza irresistibile per tali dimostrazioni. Si dovette
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procedere ad elezioni di Deputati in piu collegi rimasti vacanli. Degli
elettori iuscritti la rneta almeno, anzi quasi i due terzi si astennero dal

concorrere
;

e gli altri andarono si poco d'accordo, che varii degli eletti

riportarono un numero ridicolo di suffragi. Cosi nel Collegio di Alessan-

dria: inscritti 1104, votanti 478, di cui 469 pel comm. Raltazzi stato

proclamato deputato. Collegio d'Acqui : inscritti 977, votanti 492
;
stata

proclamato il cav. Saracco con 487. Collegio di Stradella: inscritti 1038,

votanti 465, di cui 460 in favore dell'Avv. Agostino Depretis, che venne

proclamato deputato. Collegio di Spezia: sopra 488 votanti il ministro

conte Persano venne elelto con voti 477. Secondo collegio di Bologna:
inscritti 1208, volanli 419

;
voti in favore del marchesePepoli 389 chenon

bastarono. Collegio di Mortara: elettori inscritti 1192, votanti 788; per
1'Avv. Luigi Marchetti voli 334; per 1'Avv. Luigi Pissavini voti 174;

pel cav. Santino Cambieri voti 161
; pel cav. Ercole Rizzardi voti 81.

Ballottaggio tra i due primi. Collegio d'Aosta: inscritti 729, votanti 328,

tutti in favore del cav. Doraenico Berti stato proclamato deputato. Colle-

gio di Oviglio: elettori inscritti 1212, votanti 632, comm. Capriolo eletlo

con voti 617.

.
f
>. Le discussioni nella Camera dei Deputati ,

chi guardasse 1' enorme

congerie di discorsi che vi furono recitati, dovrebbero essere state una'

gran cosa
;
e furono un bel nulla. Si chiacchiero molto sopra una legge

doganale, e sopra il modo di moralizzare i doganieri e si approvo uno

schema di legge per l'altuazione in Lombardia del Codice di procedura

penale e dell' ordinamento giudiziario, stato gia modificato dal Senato:

ma quando si venne allo scrutinio segreto, gli onorevoli se 1'erano svi-

gnata in tal numero, che si dovette rimandar la cosa ad altra tornata. Si

fecero lunghi diverbii intorno alle strade ferrate, all* imposta sopra il sa-

le, ed alia riforma della Posta, ed a svariatissime petizioni ;
ma costan-

temente accadeva ogni giorno che allo stringere, quando si dovea venire

allo scrutinio, la Camera non era piu in numero, e la faccenda si rimaa-

dava all'indomane. Le interpellanze sopra lo stato delle province meri-

dional!, sopra il tenersi dal Rattazzi due portafogli, ne piu ne meno di

quel cbe facesse il Ricasoli, ed altre somiglianti, furono sventate con al-

cune dichiarazioni che non dichiaravano nulla
, perche riuscivano a dire

che il governo era conscio de' suoi doveri, che s'atterrebbe al voto deHa

nazione, e che il Gabinetto sarebbe quanto prima compiuto. Ma per com-

pierlo bisogno poi cambiarlo, secondo che diremo appresso.

6. Com'erasi paltovito fra il Garibaldi ed il Rattazzi, fu effeltuala la

fusione dell'esercito Mazziniano col Piemontese, ossia i volontarii furono

inscritti fra le milizie regolari. I fruttidi tal provvedimento si coglieran-

no poi. Intanto dalla parte dell'esercito regolare il raalconlento giunse al

colmo, poiche vecchi Colonnelli ed uffiziali superiori, che si logorarono

la vita per ottenere, a punta di servigi indefessi e di studii fastidiosi, il

loro grado, ora si veggono pareggiati a certi colali che pur dianzi eraoo
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sarti, mercanti, o venturieri senza nome, e senza altro merito che d'aver

indossata la camiduola rossa per 1'eroica impresa di occuparc il Regno-
di Napoli, loro venduto a buoni contanli da traditori di rara specie. Per

altra partc i Garibaldini tengono il broncio perche i loro ufficiali furono-

ascritti all' esercito coi gradi voluti, ina dopo che si erano fatte in esso^

molte promozioni a favore dei regolari ;
sicche 1' anzianita di quest! terra?

indietro gli altri. II Generale Petitti , Ministro della Guerra, volendo

contentare le due parti, non riusci che a metterne meglio in chiaro 1' ati~

tagonismo.

Certo e che non era cosa agevolc il trarsi da tale impegno. Gli uffiziaff

mazziniani, che pretendeano gradi e stipcndio, erano sulle prime oltre a:

7300
;
con varie riduzioni e per dimissioni \olontarie qucsto numero era

sceso a 2200. I soldati erano piu migliaia. II decreto del 27 Marzo per

la fusione provvide a lull! nel modo prefisso coi seguenti articoli. Art-

1: II Corpo dei volontari italiani e sciolto. Art. 2. Gli uffiziali confermati

delcorpodei volontari italiani, sono trasferili, coH'attuale loro grado nell'c-

sercilo regolare, prendcndo ivi anzianita dalla data del presentc decreto-,

salvo pel personale sanitario le eccezioni stahilite con altro decreto in

data d'oggi. Per gli ufficiali, la cui posizione non e ancora dcfinita pres-

so la commissione di scrutinio, 1' anzianita decorrcra dalla data del de-

creto di conferma. Art. 3. Gli uomini di hassa i'or.za hanno la scelta di

oltenere il congedo con sei niesi di paga, o di esserc ammessi coH'attua-

le loro grado nei varii corpi dell' esercito regolare, assoggettandosi alia

forma legale di ordinanza. Art. 4. Per gli uffiziali che appartengono al

corpo di stato maggiore, all' artiglieria, al genio, alia cavalleria, ai ser-

vizi amministrativi, sanitari e giudiziali, saranno dal nostro Ministro se-

gretario di Stato per la gucrra stabilite norme per constatare la loro idc*-

neita nell'arma od amministrazione rispetliva. Art. 5. Gli uffiziali attual-

mente in effettivo servizio, di grado inferiore a quello di luogotenente

colonnello, saranno provvisoriamente aggregati in sopranumero ai yam
corpi' e reggimenli dell' esercito regolare, intino a che colla ampliazione
dei quadri che questo sta per avere, possano ricevere una definitiva as-

segnazione. Art. 6. Gli uffiziali di grado superiore a quello di maggiore,
saranno nel numero che e necessario per i quadri di quattro division! dr

fanteria, collocati a disposizione del .ministero della guerra. Coloro die

rimangono in eccedenza al numero determinate, saranno collocati in

aspettativa a tenore delle leggi vigenti. Art. 7. Gli uffiziali del corpo volon-

tari, i quali preferiscano essere dispensati dal scrvizio, potranno entro if

termine di Ire mesi chiedere la loro dimissione colla gratificaziooe di un

semestre di paga .

7. Finalmente all! 31 Marzo il Rattazzi venne a capo di compiere H

. suo Gabinetto
,
sacrilicando alcuni de' suoi Collcghi , e loro sostituendo

cert! altri
,

senza che sappiasi il motive dell* uscita di quell! o della

Serb Y, vol. II, fasc. 290. 16 12 Aprile 1862'
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Eomioa di questi. Uscirono da! Ministero: I'Avvocalo Filippo Cordova,

ehe teneva il portafoglio di Grazia e Giustizia , e dei .Culti ;
1' Avvocato

Stanislao Mancini, dell'Istruzione pubblica ;
ed il Cav. Enrico Poggi, Mi-

nistro senza portafogli. II Rattazzi tenne per se gli Affari interni e la Pre-

sidenza del Consiglio; chiamo agli affari esterni il Generale Giacorao

Durando; ed assegno sopra 1'Istruzione pubblica il Cav. Carlo Matleucci.

Sopra le cose di Grazia e Giustizia e dei Culti fu posto il Conforti ,
che

pero voile una dilazione di alquanti giorni prima di entrare in ufficio,

per assestare suoi affari domestic!
;
intanto suppli per esso il Rattazzi.

L' avvenimento di costui a capo del Governo sbalzo di seggio molti

dei Prefetti delle Province. 11 Gualterio fu destiluito e rimosso da Peru-

gia ch'egli avea retto da tirannello, con crudelissima oppressione de're-

ligiosi e delle monacbe. Gli altri si ritrassero da se. Fu d'uopo surro-

garli. Fu nominato Prefetto di Torino il Conte Giuseppe Pasolini, che era

a Milano
;

Prefetto di Milano il March. Salvatore Pes di Villamarina ;
e

Prefetto di Perugia il marchese Luigi Tanari. Anche il Torelli lascio la

carica di Prefetto a Palermo
,

nella quale era succeduto al Luogotente

Reale, Generale di Pettinengo. Altri contendono per lo stesso ufticio in

altre citta. Tulto codesto rimestio di cariche e di stipendii puo appagare
alcune ambizioni e rifomire alcune borse; ma i popoli ne slaranno meglio?

8. La mala riuscit.a del Ricasoli ne'suoi disegni di conciliazione della

sua Italia col Santo Padre, non ba punto scoraggiato il suo successore.

L' ubbia di giungere una buona volta ad ottenere ,
che il Papa si stringa

al petto, come suoi amici e benefattori
,

i suoi assassin! ,
nell'atto stesso

cbe pertinaci nell' iniquita si studiano di distruggere la Cbiesa
;
che la

Santa Sede si faccia banditrice del diritto della forza contro la santita dei

diritti
;
che si accetti il nuovo codice dei fatti consummati la dove non

si riconosce ragione di giustizia cbe non sia fondata sulla verita
;
codesta

ubbia s' e pur titta in capo al Rattazzi
;
o per lo meno egli s' e docilmen-

te piegato a fame le .viste, come gli fu ordinalo da Parigi. Percio egli

mando attorno, sotto il 20 di Marzo, una Gircolare ai diplomatici presso
le Corti straniere, per ribadire che : il Re ebbe dal Parlamento, come

dalla nazione, il mandate di completare la formazione del Paese e di tras-

ferire la sede del Governo nella Citta eterna, a cui solo si spetta il titolo

di Capitale dell' Italia. E qui, copiando i sensi e le frasi parigine, ri-

pete le profuse espressioai di ossequio al Capo Augusto del Cattolicisrno,

ed alia piena sua liberta ed iudipendenza nell'esercizio della spirituale sua

autorita
;
e le impertinenze intorno alia ostinazione di chi confonde lo

spirituale col temporale. Poi dichiaro che il Governo del Re fara di

tutto per raggiungere questo scopo, d'accordo col grande Alleato che ora

protegge il Santo Padre colle sue armi. E fini assicurando che il Go-

verno italiano, di cui e nota in tutto il mondo la pieta sincera
,

la lealta,

politica e la tragrande potenza, prenderebbe la liberta e 1' indipendenza
del Papa sotto la sua egida ;

e sotto questa il Santo Padre la godrebbe
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pienissiraa, perche sotto 1'egida d' un governo il quale, piu che tutti gli

altri, trovasi ia grado di conservargliela intatta. Con queste bale pre-

tenderebbero codesti ciarlatani di alloppiare i cattolici di tutto il mondo,
e cambiare il Capo della Chiesa in an Cappellano di Garibaldi !

Ma piu ridicolo, se fosse possibfle, sarebbe un tratto di codesta cir-

colare, in cui il Rattazzi bandisce la ferma sua risoluzione di redimere

Yenezia, vantandosi abbastanza forte per non lasciar pregiudicare tal

quistione da atti che potrebbero ledere 1' integrita dei suoi impegni. . . .

II diritto dell' Austria sul Veneto e distrutto dal I'atto incontestabile, che

essa non puo mantenerlo che colla forza; e la forza puo ,
e vero, softb-

care la crisi . ... . ma impedirla ,
no . Son cose da far ridere i polli ! Un

Ministro di codesto governo forte ,
che tiene 80 battaglioni sempre in

moto, sempre in atto di fucilare ed iacendiare per domare a forza il Re-

gno di Napoli, e nan ne viene a capo, osa affermare che 1'Austria tiene a

forza la Yeaezia e che con la forza non si puo impedire che il diritto alia

perfine si rivendichi e trionfi ! E dimentica i bandi orribili dei Cialdini
,

dei Pinelli, dei Curci, dei De Virgili, dei De Luca, dei Galateri, dei Fanto-

ni, dei Fumel ;
e le ecatombe di vittime trucidate percio da' suoi scherani

ungheresi ;
e le decine di citta e terre mandate a sacco e fuoco

;
e le mi-

gliaia di infelici sepolti nelle carceri o sequestrati sopra gli scogli di aride

isolette, e il resto di quella nefanda carnetkiua, con cui si opprimono i po-

poli delle Due Sicilie riluttanti al giogo pie.montese! E dopo cio osa par-

lare della forza con cui 1' Austria tiene a segno i felloni nella Venezia,

dove non si ebbe mai ad usare un millesimo di quella severita, che la

legittimitadi quel possesso o il riconosciuto diritto ben poteano giustifica-

re eontro la ribellione promossa dalle sette e da Potenze-nemiche !

II.

COSE STRANIERE.

GRECIA. 1. Rivolture del Regno Ellenico 2. Cospirazioni ed altentati regi-

cidi nel 1861 3. Ribellione militare a Nauplia 4. Attinenze di questa
con la rivoluzioue italiaua 5. Pretese dei ribelli

; primi moti repress!

altrove 6. Fatti d'armei sotto Nauplia; armistizio e proposte per la resa

della Rocca.

1. Le rivoluzioni in Grecia paiono divenute cosa talmente abituale e

conforme all'indole di que'popoH, che, dove non avessero attinenza con

piii vasti disegni della rivoluzione europea, orraai sarebbero cosa da non

darsene pensiero. Scosso il giogo della Turchia
, il piccolo Stato Elleni-

co, invece di posare tranquillo nella sua indipendenza e volgersi alle arti

della pace ed a rinnovare 1'antico splendore del suo classico suplo ,
fu in

continuo sobbollimento per gare di partiti sempre intesi ad accaneggiarsi

tra loro
,
vuoi con sorde cospirazioni ,

vuoi con aperta guerra civile^

Quando quei di dentro mostravano di rappaciarsi, soppraggiungevano*
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quei di fuori a rattizzare le discordie, lino a divampare in vasto iucendio.

E il peggio si e.che alcunc delle grandi Potenze medesime, che aveano

contribuito a formare codesto regno ed aveano tolto 1'impegno di mante-

nerlo, vi gettavano dentro ad ogni poco, per vincere la prova nelle con-

suete loro rivalita d'influenze e d'ambizioni interessate, nuovi germi di

sedizioni e di danni. Non e duopo ricordare qui le gare invidiose che di-

visero sempre i piu valorosi tra i campioni della guerra d'indipendenza.

Quesle, invece di sceraare dopo la definitiva espulsione dei Turchi, creb-

bero e degenerarono in guerre civili, e riuscirono all'assassiriio del Ca-

podistria, coronato poi dali'anarchia.

Appena la Conferenza di Londra avea costituito sovra altre basi lo

Stato Ellenico, a forma di monarchia costituzionale sotto lo scettro del

Re Ottone, ed ecco scoppiare la rivoluzione del 1833. Nel 1834 insorse il

Pelopponeso ;
ed i moti dei banditi che lo metteano sossopra, i'urono quasi

incessanti dal 1835 al 1839, quando la vasta cospirazione dei Filortodos-

si, che tulti videro promossa ed organizzata dalla Russia
, pose il regno

a undito dal precipizio. Nel 1843 scoppio una rivoluzione ad Atene, la

quale se non riusci al terminc inteso da chi 1'aizzava, cioe dalla Russia

e dall'Inghilterra, fu gran merce di Dio, e fors'anche effetto di stanchezza

de' popoli. Nel 1847 e nel 1848 si levarono di bel nuovo in armi e prorup-

pero in aperta ribellione 1'Eubea, la Ftiotide e 1'Acaia, sotto lo stendardo

del Generale Kriziotis, che seryiva ai disegni dell'Inghilterra da cui ritrasse

1' armi e il denaro. Nel 1850 Lord Palmerston mando un' armala inglese

ad appuntare i cannoni sul Pireo, in apparenza per rivendicare le ragioni

dell' ebreo Pacitico
,

in realta per dar di spalla ad una rivoluzione gia

creduta matura, e che falli. Nel 1852 una nuova insurrezione, sotto ban-

diera religiosa ,
venne organata ed effettuata dagli intrighi Russi

,
sotto

la condotta del monaco Populakis. Nel 1854 tutto era pronto per tornare

alia riscossa
,

in favore de' Russi
, quando un'armata francese al Pireo

represse i primi moti
,

col solo mostrare i suoi cannoni ed occupare il

Pireo ed Atene . Da ultimo gli avvenimenti succeduti nel 1861 posero in

chiaro come si fossero spesi i tre o quattro precedent! anni di apparente

quiete; poiche la cospirazione del Maggio, 1 altentato regicida contro la

Regina in Settembre, la cospirazione contro il Re in Ottobre, fecero pre-

sentire la ribellione armata che si scateno poi alii 13 di Febbraio di

quest' anno.

2. Di questi ultimi fatti e da tenere maggior conto, poiche a molti indi-

ai'appare, che non fossero senza sodo fondamento-le conghietture espres-

se da molti giornali ,
cioe che i torbidi della Grecia erano effettuazione

<T un piu vasto disegno, con cui la rivoluzione europea si studia di accer-

chiare 1'Austria, mettendole attorno ed aizzandole contro i moti nazionali

\ Di roilosti intrighi stranieri, per sommovere la Grecia, discorrc a lungo il Correipondant
del 25 Febbraio -I8S2.
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degli Slavi, le ambizioni del Principal! Danubiani e la insurrezione Gre-

ca, in aiuto d' uh invasione sulle cosle dell' Adriatico e delle turbolenze

del Montenegro, della Servia e dell'Erzegovina.

V e in Grecia un partito che appena si potrebbe esprimere qual sia il

suo inlento, e cbe si agita incessantemente, sotto 1' impulso di mestatori

stranieri, senz'altro risultato che di crescere i torbidi ed aflievolire i di-

ritli della Corona. D' ordinario toglie pretest! dalla qualita dei Ministri,

o da supposti intrighi di Corle contro le liberta costituzionali. Quindi le

cospirazioni, principalraente fra i militari, riguardate come una legittima

difesa del popolo contro le prepotenze del Governo, Nel Maggio del 1861

una di queste cospirazioni fu scoperta e sventala. I tribunal! ebbero in-

carico di ricercarne tutta la trania, e 1' inquisizione fu tralta cosi in lungo

cbe il processo non si chiuse che nel Novembre. Da questo apparve che

capo della congiura era un Golonnello d' Artiglieria, Panos Koronaios ;

e che n' erano complici parecchi allri ufficiali, in quanto non promisero la

loro cooperazione all' impresa di abbattere il Governo, ma tolsero 1' impe-

gno di slarsene inerti spettatori quando la rivoluzione fosse scoppiata.

11 disegno di questa era appropriatissimo all' indole di quel popolo.

Gridar all' arm! in Atene
; irrompere contro il palazzo reale

;
far prigio-

niero il Re
;
bandire una assemblea costituente, cui spetlasse pronunciar

sentenza del Re stesso e delle sort! della Monarchia. La cosa non riusci

La decisione dei tribunal! fu mite
,
ed attenuata ancora dalla mitezza del

Re, secondo il moderno sistema delle anmistie. Di che avvenne che pa-

recchi dei congiurati d'allora si trovarono liberi ad organare la presente

rivoluzione di cui si fecero capi.

Nel Seltembre il Re era assente per un viaggio in Alemagna. La Re-

gina, in qualita di Reggente, avea in mano la somma della cosa pubblica.

Questo parve momento opportune ad un colpo decisive
,
ed un giovane

scolare sui 19 anni s'iucarico di farlo. La sera del 18 di quel mese la

Regina tornava dal passeggio e cavalcava verso il Palazzo reale, da cui

era poco discosta, quando 1' assassino ivi appostato le trasse un colpo di

rivoltella, che ando in fallo. II regicida fu subito arres.tato dagli astanti
,

e confesso il suo proposito, ma negando, secondo il solito, di aver com-

plici. Egli era un Aristide Dousios, iiglio d' un tale che fu segretario ge-

nerale del Ministero degli Affari interni
,
nato di cospicua famiglia , e

consanguineo d'un Aiutante di Campo del Re e del Prefetlo della Marina.

Interrogate della causa del suo delilto, rispose presso a poco come 1' as-

sassino Reker che avea compiuta la stessa impresa contro il Re Gugliel-

mo I di Prussia. Disse pertanto, che-voleva liberare dalla servitu 13 mi-

lioni di Greci
(

il Regno Ellenico conla un solo milionc di sudditi
)

dal-

1'oppressione di un sistema che snerva e corrompe, e dislrugge ogni

speranza per 1'avvenire. Chiestogli che cosa intendesse per caltivo siste-

ma di Governo , allego : il riflutare 1' armamento del popolo ,
il differire

ognora la soluzione delle difficolta rispetto alia successione al trono, e la
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cattiva amministrazione delle fiuanze. Codesto fanatico chiamava in colpa

di cio gl'intrighi, diceva egli, e 1' influenza della Regina; e tolta questa

di mezzo si riprometteva die la rivoluzione avrebbe potuto trionfare del

resto. II Dousios fu consegnato a' tribunal!
, giudicato e convinto reo di

premeditato assassinio, e coudannato a morte. La clemenza della Regina

gl' impelro grazia dal Re che ne commute la pena in alquanti anni di

prigionia.

Poche settimane appresso a questo attentato, il Re Ottone dovea far

ritorno in Atene. Sbarcato al Pireo
,

era pronta la guardia d' onore che

lo dovea accompagnare iiella Capitale ,
ed era pronta altresi una nuova

congiura militare per afferrare quella opportunita, impadronirsi della sua

persona ,
ucciderlo se fosse d' uopo , e proclamare un nuoyo Goyerno.

Anche questa cospirazione ,
di cui erano autori e complici parecchi uffi-

ciali e sottufficiali di cavalleria, fu scoperta a tempo. I rei furono carce-

rati, processati, e, secondo il consueto
, puniti di nutissimo casligo. Ma

la sbaglia grandemente chi si ripromette di poter con la benignila e col

perdono cattivarsi 1' animo dei settarii , od ottenere merce dalle setle

quando queste banno giurato la rovina d'un principe e lo sconyolgimento

dello Stato a servigio de' fermati disegni.

3. Nella nolle dal 12 al 13 di Febbraio di quest' anno scoppio una ri-

bellione mililare a Nauplia ,
i cui particolari, ricavati da una serie d'atti

ufficiali furono distesamente riferiti dal Precursore di Atene. I capi appa-

rent! di essa erano il Colonnello Koronaios
,
un maggiore e tin luogote-

nente, con altri di grado inferiore. Le autorita civih' e militari furono

destituite issofatto e surrogale da una commissione amministratiya, com-

posta di un consigliere della corte di appello, di un giudice al tribunale

di prima istanza e di tre avyocati. In tale crisi il Governo greco parve

spiegare un'efficacia straordinaria. La notizia dei casi di Nauplia era per-

yenuta in Atene il di 14
;

alii 16 il re Ottone passava a rassegna in Co-

rinto un corpo di truppe destinato a marciare per cola. Gli insorti non si

potettero sostenere ne a Dervend ne ad Argo. Respinli medesimamenle

anche a Milo da un .corpo di truppe che ayeyano preso terra in quel pun-
to

,
e ritiratisi a Nauplia ,

yi si rinchiusero nella ciltadella. Gli affronli

paiono doyer essere stali non piu che scaramuccie insigniticanti ,
awe-

gnache gl' insorti, nel ritirarsi, ayevano potuto ricondurre leloro artiglie-

rie ;
ne lasciarono in mano ai regi che un solo ufficiale e cinque uomiui.

4. Che tal sedizione non fosse un semplice ammutinamento di milizie

indisciplinate si scorge da cio, che per carte yenute in mano del Goyerna

risulto manifesto : che 1' insurrezione doyea scoppiare simultaneamente

anche a Patrasso, a Missolunghi, a Larnica e ad Alene, alii 16. Saputisi

scoperti, quei di Nauplia si giltarono al parlito di dichiararsi alcuni gior-

ni innanzi , sperando che cosi, date le prime mosse, gli altri terrebbero

loro dietro. Ma parecchie carcerazioni ad Atene, la prontezza nello spe-
dir truppe in certi punti ,

la tiepidezza del grosso delle popolazioni , e
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forse !a mancanza degli aiuli promessi di fuori, diminuiro'no d' assai

1'estensione e la violenza del'lo scoppio. Certo e pcro che molto si ri-

prometteano i ri belli dal concorso degli italiani
; onde si acclamava in

Nauplia al Principe Odone , terzogenito di Yitlorio Emmanuele
;

si alle-

stivano
, per quanto si dissc

,
a Geriova navi ed armi per partire verso

Nauplia e deporvi buon numero di rifuggiti greci cd ungheri, ossia di ven-

turieri disposti a tntto. Ma un hlocco sufTieientemente efficace posto dal

Governo greco su quelle coste ;
1' ordine mandate da Napoleone che dalle

navi sue da guerra non si favorissero ne.s'impedissero sbarchi, ma si os-

servasse la neutralita (come t'ece pel Regno delle Due Sicilie) ;
la diffiden-

za degli inglesi ;
le precauzioni prese dal Governo turco

; gli avvisi rice-

Tiiti sopra le disposizioni deH'Austria, edaltre simili cagioni, contennero

a freno i settarii italiani, ed iafiacchirono i ribelli greci. Onde ne quelli

osarono dichiararsi piii palesemente, ne quesli avere lo sperato soccorso.

5. Quali fossero i propositi degli insorli, non e pienamente chiaro
;
e

sol questo si scorge : che \olevano abbaltere il Governo. Di che si ha

csplicita dichiarazione nel tralto scguenle d'lln bando, in data del 14

Febbraio, con cui chiamarono all' armi tutto il popolo della Grecia. Do-

po accennate le memorie della guerra dell' indipendenza, e ricordate con

enfasi le precedenti rivoluzioni, la Commissione civile di Nauplia prose-

gue cosi: Una politica esecranda, un sislema micidiale e perverso, un

sistema di abbrutimenlo, un sistema simboleggiante 1'iniquita e il tradi-

mento, contamino con la sna pertinacia 1' acre della liberta che ci avrebbe

inabissati, se il salutifero giorno del 13 Febbraio 1862 non fosse avven-

turosamente comparso. L' eroica Nauplia , capilanata da eroi
, insieme

col presidio e gli abitanti tutti
,
ha per la prima preso le armi

,
e per la

prima ha scngliato un mortal colpo al tristo sistema
,
levando il vessillo

della liberta
,
sul quale scritti sono a leltere d'oro i tre principii salutarii

della Grecia : 1. Abbattere il sistema tenuto fin qui con pertinacia dal

Governo, e intromeltere nn nuovo sistema che dia pegni sicuri di liber-

ta al popolo, e d'applicazione dei principii segu.enti ;
2. Scioglimento del-

la Camera dei depnlati che fu costituita con modi violenti
;

3. Convoca-

zione di un' Assemblea nazionale che prometta di riconquistare le liberta

popolari fin qui calpestate, e il compimento di tutli i nostri nobili e pa-
triottici voti. Levate, o concittadini, le mani vostre supplichevoli all'On-

nipossenle, e iinplorate la vittoria della nostra causa
;
concorrete con tutti

I vostri mezzi a ristabilire le vostre liberta
,

la buona fede e i principii

salutari per la patria nostra. Nauplia, 14 Febbraio 1862 .

II Governo d'Atene fu sollecito di reprimere i primi moti, e preve-
nirne gli effetti nelle province ancora trafiquille. Spedi nella Messenia e

nella Laconia, il Generate Mauromicalis, di cui poteva cola essere effica-

ce 1'autorita, dandogli ampli poteri per rabbonire i malcontenti. Un corpo
di truppe, raccolto speditamente a Corinto, fu ingrossato da volontarii,

e marcio con poco contrasto fin sotto Nauplia. Parecchiufficiali relegati a
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Santorino in pena di precedent! congiure, fecero come il mentovato Te-

nente Colonnello Koronaios
;

il quale delenuto nella fortezza di Nauplia

per la cospirazione del Maggio precedente, fu dagli insorli scelto a loro

capo, c giuro di vendicarsi contro il governo. Cotestoro dunque si leva-

rono su, diedero di piglio alle anni, c bandirono la cadula del sistema

mgentc. Ma due giorni dopo sopraggiunse una fregata del Governo,
Y Amalia, chc sbarco truppe e gendarrai : e i sediziosi furono subito do-

raati. Gli ufficiali sommovitori eransi rifuggiti presso il Console russo ;

ma per ordine del!a legazione russa furono consegnati all'aulorita greca,

e Irasportati ad Atene. II simile avvenne anche a Syra ,
dove tutto tini

in due giorni. A Calcide i sediziosi aveano liberato duecento condannati

malfattori che si gittarono sul Continenle alia campagna, ma furono pron-
tamente inseguiti, presi, uccisi dai paesani stessi. In piii altri luoghi la

rivoluzione diede i primi passi ;
ma si fermo al primo imbattersi in pochi

soldati fedeli e risoluti.

6. Nonmenoprosperamenlesuccedetterolecose al Governo rispetto al

centre della ribellione, che e Nauplia. I regii mossero, il 13 Marzo, alle

ore 8 da Koffinion, e corsero all'assalto delle difese esterne di quella for-

tezza
; delle quali in poco d'ora si furono impadroniti , restando in poter

loro le munizioni di Arta e dei fortini staccati
; pure gl' insorti si tennero

saldi sopra certa allura formidabile, delta il Profeta Elia, e nella Rocca

che sovrasta a Nauplia ,
delta il Palamide. Ma nel conflitlo cadde ferilo

e rimase prigione il Koronaios con parecchi allri di minor conto. Le per-

dite dei Regii furono tenuissime, e il guadagno per qualche rispetto fu

grande assai. Restava pero ad espugnareil Palamidcs, entro cui si tenea

un Capo Grivas con 200 uomini risoluti a difendersi a oltranza,e che in-

vece di accetlare 1'amnistia offerta dal Re ai ribelli, purehe smettano le

armi, pretesero dettargli la legge come a vinto, chiedendo amnistia illi-

mitata per tutti gl' insorti, la dimissione delMinistero, loscioglimento del-

la Camera, e la elezione di nuova assemblea. Ora non potendosi a forza

superare la resistenza di quella rocca poco rneno che inespugnabile, si pro-

trassero con 1'armistizio le pratiche di conciliazione imprese subito dopo

1'occupazione di Aria e dei sobborghi di Nauplia ,
e si sperava anzi tulto

nelle diserzioni e nello sconforto onde si assottigliano le file de'contuma-

ci. E di vero sembr'a che tali modi potessero approdare al termine inteso,

poiche il Re concedelte amnistia assai larga ai ribelli che tenevano la

Rocca, eccettuandone solo 19 de' piii colpevoli ;
e questi aveano certezza

di potersi trarre a salvamento sopra le navi inglesi e francesi che li da-

presso si stavano sull' ancore, consigliando la resa ed offrendo ricovero

agli esclusi dall' amnistia. Ma, se un recente telegramma, del 4 Aprile da

Atene, disse vero, pare che alcune bande di Albanesi ,
calatisti da' loro

monti in soccorso degli insorti, abbiano dato a questi animo di ripigliare

le ostilita, fulminando colle artiglierie i Regii che stavano a campo sotta

la fortezza
;

i quali senza piu risposero con micidiale bombardamento.
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MESSICO. 1. L' Ultimatum collettivo degli Alleati al Governo Messicano vien

respinto dal Juarez 2 Pratiche conciliative condotte dalDoblado e dal

Generale Prim 3. Convegno della Soledad 4. II Governo francese ri-

fiuta di ratificare i patti quivi stipulati ;
Nota del Moniteur 5. Scissure

fra gli Alleati 6. Riaccendesi la guerra civile fra i Messicani.

1. La spedizione impresa dalla Francia, dall'Inghilterra e dalla Spagna
conlro H Messico

,
benche sulle prime paresse dover esscre condotta con

isfolgorante rapidita allo scopo inteso, procedette finora molto languida ;

cd anziche far piegare il governo Messicano, riusci a metterc dissapori

fra gli alleali. II Generale Prim, giunto a Yera Cruz, tro-vo negli animi

dei paesani una concitazionc grande contro gli spagnuoli, per le voci git-

tate ad arte, che questi fossero gli autori precipui della guerra mossa

contro di loro
;
di che si recava come cagioue 1'intendimenio di abbatte-

re la repubblica e ristaurare con la raonarchia la dipendenza del Messico

dalla Spagna. Onde i Messicaui, quanto si mostravano cortesi verso i

Francesi, fmo a guardarsi dal volgere conlr'essi i loro cannoni, lanto si

professavano iodiflerenti verso gl'inglesi, e furibondi contro gli Spagnuo-
li. Tale condizione di cose non potea piacere a questi, ed il valente loro

Generale, vcduta rimpossibilita di affrontaresubito, con altacchi risoluti,

gagliardi e sicuri, le resistenzc, giudico di dovcr colorire gfindugi, ren-

duti necessarii dal ritardo degli aiuli aspettati d'Europa, col metter mano

a tra.ttati diplomatic!. Fece pertanto uscire da Yera Cruz il grosso delle

truppe, che senza incontrare ostacolo si posero a cainpo in luogo piu sa-

lubre
;
e spedi a Messico alcuni ufliziali, inglesi, francesi e spagnuoli,

portatori d'un ultimatum collettivo.

Con esso i Plenipotenziarii Alleali spicgavano chiaro lo scopo della

spedizione, nel senso del Protocollo di Londra, cioe di ottenere ripara-

zione pei torti sofferti
,

e di vecler ricomposti gli ordini del Goveruo

Messicano per tal forma, che dessero guarentigie sicure per 1'avvenire.

Aggiungevano che intanto i Capitani delle forze alleate non intendevano

di lasciar le loro truppe disfarsi per la mal aria ed i disagi del soggiorno

a Vera Cruz
;
e che percio si spingerebbero fuora da quelle regioni insa-

lubri
,
e probabilmente lino alle spianale di Jaiapa ;

ma che cio non do-

vea rendere impossibili le pratiche di conciliazione pacifica ,
a cui s'in-

vitava percio il Governo Messicano, prima di venire a' fatti di guerra.

Ricevuto tal dispaccio, il Generale Doblado, Ministro degli affari ester-

ni e della Guerra nel Gabinelto del Juarez, rispose con parole temperate :

che il Governo Messicano era fondalo sul libero e quasi unanime con-

senso del popolo, si che non potrebbesi esigere il suo cangiamenlo senza

far violenza ai diritti ed alia indiperidenza nazionale ; e che per altra par-

te esso era ben lungi da quello stato di anarchia
,

in cui gli alleati lo

credeano caduto; laonde sperava che essi, invece di attraversarsi con

un intervento inopportune all' opera di riforma e di progresso gia cosi



heae avviala ,
vorrebbero adcrire alia sua proposta di risolvere le qui-

stioni suscitate per mezzi diplomatic!, affrettandosi percio di far rientrare

nelle navi e tornare in Europa le truppe gia sbarcate a Yera Cruz. Desi-

gnava quindi la citta d' Orizaba come luogo opportune al Congresso ,
a

cui invitava i Plenipotenziarii europei, cousenteudo loro di condurre seco

una scoria d' onore di 2000 uomini; e che egli da parte sua vi mande-

rebbe Commissari incaricati di discutere e di conchiudere un trattalo

d' accordo
,
con cui satisfare ai richiami di cui fosse posta in sodo la le-

gittimita. Tal risposta , com' e chiaro
, equivaleva ad un rin'uto e come

tale fu guardato dai Plenipotenziarii degli Alleati. A**4
2. II Doblado stesso capiva bene che lal risposta, se fosse mandata

crudamente come detinitiva, per qilanto si studiasse d' involgerla di for-

me cortesi, renderehbe inevitable la guerra. Percio la fece accompagua-
re da un suo tidato ufficiale, il Sig. Zamacona, stato altra volta Ministro

degli Affari eslerni, perche dandone la spiegazione si ingegnasse di mi-

tigarne la durezza. Questi ,
che avea seco il Segretario del Gencrale

Uraga, giunto al Campo degli alleati pole subito persuadersi che non gio-

verebbe a nulla il conservare illusion! e credere che quelli si potessero

appagare di ciance
;
e fu costretto a confessare, che le proposte del Do-

blado non si poteauo da loro accettare, e percio tolse I'incarico di adope-
rarsi per far piegare il proprio Governo a piii miti e soavi consigli. E con

questo si torno a Messico.

Per ben comprendere le disposizioni d'anirao in che stava il Governo

Messicano, giova sapere che appunto di quei di il Juarez , sotto il 25 di

Gennaio, facea pubblicare un bando
,

il cui primo articolo recava che

sarebbe dichiarato fuor delict, legge ,
tratlato come un pirata e reo di

morte chiunque, sotto qualsivoglia titolo, fosse ascritto agli eserciti stra-

nieri che aveano invaso il territorio Messicano senza previa dichiarazio-

ne di guerra . E un altro bando
, promulgate dal Go\ernatore di Gua-

najuato non meno ferocemente annunziava nell'articolo 8., che chiuu-

que, a Yoce o per iscritto, avesse diil'uso notizie favorevoli allo interven-

lo straniero, sarebbe espulso immediatamente se straniero, e condanna-

to al servizio militare se Messicano. Che se tal delitto si fosse commesso

a stampa, il colpevole sarebbe fucilato senz' altro processo che 1'accerta-

re la persona del colpevole . Anzi
,
crescendo 1'audacia negli assaliti

,

di mano in niano che gli aggresseri veniano dando segni di incertezza e

di propensione a preferire le pratiche amichevoli alle guerresche, un tal

Zaragoza, pur teste Avvocato e che ora s'intitolava pomposamente Ge-

nerale supremo dell' esercito orientate, e che comandava un' accozzaglia

di Messicani alia Soledad, oso scrivere al Generate Prim una lettera ar-

rogantissima. Con questa intimavagli di badar bene a uon dare un passo

piu inuanzi, fuori delle posture che, per tolleranza benigna del Messico,

gli si erano lasciate occupare ;
che allrimenti egli smetterebbe ogni ri-

guardo e verrebbe senz' altro allc aperte ostilita. Ood' e chiaro che il
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temporeggiare longanime degli Europe! si considerava come indizio di

debolezza, e se ne prendeva animo a gittar loro il guanto di sfida.

Gli alleati -intanto, che vedeano avvicinarsi a gran passi la stagione

pestilenziale delle febbri, ne si sentiyano in grado da vincere a viva

forza il passo tino a Messico, se priraa non giungessero d' Europa i neces-

sarii aiuli, s'appigliarono al partito di rannodare pratiche d' accordo
;
ed il

Prim, con i Plenipotenziarii di Francia e d' Inghilterra, accetto un conve-

gno col Doblado a Soledad ,
si perche non yoleva ingaggiare una lotta,

che forse riuscirebbe sanguinosa e terribile, se prima non avesse esauriti

tutti i mezzi di ottenere per altra via 1' intenlo
;
e si ancora per cessare

dagli Spagnuoli quell' animavversione particolare che erasi contro di loro

levata, come se agognassero ad assoggettare al loro giogo i Messicani.

3. Conviene aggiungere che le condizioni delle truppe alleate doveano

essere tali da fame grandemente impensienre i Plenipotenziarii Eufopei ;

giacche questi accettarono in tal Congresso alcune proposte, che in so-

stanza paiono al tutlo contrarie aH'intendimento della spedizione. II che

si.puo fors' anche spiegare della ritrosia inglese, che quasi a malincuore

rasi indotta ad adoperarc le armi, di concerto colla Francia, per ottenere

le pretese satisfazioni
;
come si scorge dalla sollecitudine con cui ordino

poi, come recano tutti i giornali ,
che i soldati gia sbarcati riprendessero

mare e tornassero la d' onde erano partiti , e le navi si dirizzassero alle

Bermude, lasciaudo a Vera Cruz un centinaio di marinai ed una sola fregata.

Checche sia di cio
,
ecco i patti stipulati fra il Doblado ed i Plenipo-

tenziarii degli alleati nel Congresso tenuto alia Soledad. Art. 1. Avendo

il governo costituzionale, che ora ha giurisdizione sulla repubblica mes-

sicana, informato i commissarii de' governi alleati che non abbisogna
1'aiuto cosi benevolmente offerto al popolo messicano, perche questopo-

polo ha in se sufficiente forza e volere di guardarsi da ogni interna som-

mossa
; gli alleati si volgeranno ai trattati per presentare tutti i richiami

che hanno incarico di fare a nome delle loro nazioni. Art. 2. A questo
tine proteslando, come i rappresentanti delle polenze alleate protestano,

di non avere alcun disegno di danneggiare la sovranita e interezza della

repubblica messicana, cominceranno letrattative di Orizaba, dove si rac-

coglieranno i commissarii delle potenze alleate e i ministri della repub-
blica

;
eccettoche di comun consenso non sieno eletti delegati a cio. Art. 3.

Durante le trattative, le truppe degli alleati terranuo le eitta di Cordova,

Orizaba e Tehuacan. Art. 4. Affinche non vi sia ombra di sospetto che

gli alleati soscrivano questi prcliminari per oltener possesso delle forti-

ficate citta
,
ora tenute dall'esercito messicano, e convenuto. che nell'in-

felice evento che i negoziati fossero rotti , le forze alleate lasceranno detti

luoghi e si porranno sulla slrada di Yera-Cruz, gli estremi punti essendo

Pasa Ancho
,
sulla strada di Cordova

,
e Pasa de Oveja ,

sulla strada di

Jalapa. Art. 5. Quando i negoziati fossero per isventura lasciati
,
e gli

alleati si avessero a ritirare nelle dette linee, gli ospedali dogli alleali sa-
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ranno in guardia della nazione messicana. Art. 6. II giorno che gli alleati

cominceranno la marcia per occupare i luoghi mentovati nell' articolo 3,

la bandiera messicana sara innalzata nella citta di Vera-Cruz e nel ca-

stello di S. Giovanni d'Ulloa. Firmati. Conde de Bens Manuel Dobla-

do Chas. Lennox Wyke Hugh Dunlop A. De Saligny E. Ju-

rien. La Soledad, 19 febbraio 1862.

Approve questi preliminari, esercitando il pieno poteredi cui sono for-

nito. Benito Juarez, presidente della repubblica. Jesus Teran, segretario.

4. Giunte in Europa le prime notizie di questo nuovo indirizzo dato

alia spedizione pel Messico, si destarono polemiche acerbe tra i diarri

ufSciosi de'Governi alleati, e si fecero comment! svariatissimi alle parole
ufficiali con cui questi palesarono i loro sentimenti. 11 Moniteur inseriva

corrispondenze molto agre, ricevute da Yera Cruz
,
in cui il Prim era

accagionato di codesta mollezza di procedimenti, che qualiticavasi come

umiliante per le Potenze, che si erano impegnate per forma si solenne ad

esigere compiuta riparazione de' patiti oltraggi. S'ando da alcuni tino al

punto d'insinuare che il Prim, per ragioni di remota parentela col Juarez,

e per trarre profitto dalla popolarita, che le sue dichiarazioni bcnigne gli

aveano accattato presso i Messicani , poco brigavasi di mielere palme

guerriere di cui i francesi avrebbero rivendicata per se tutta la gloria.

Per altra parte i diari inglesi professavano di non veder ragione per cui

potendosi ,
in altro modo

,
essere satisfatti delle giuste esigenze onde

s'era ordinata la spedizione, si dovesse persisterenelleostilita ;
e se i Mes-

sicani vi si piegavano alle buone, perche adoperare la forza con tanto

dispendio? In Francia i pareri erano divers!
,
temendo alcuni, hramando

altri di veder ravviata un'impresa che potrebbe forse ingiganlire come

1'altra si famosa di Crimea. In Ispagna si saettava pure il Prim, quasi
che egli avesse fatto buon mercato della dignita nazionale, o ceduto a

straniere influenze.

II Governo francese tronco il filo delle conghietture facendo stampare

quanlo segue, nel Moniteur del 2 Aprile. I giornali spagnuoli preten-

dono che il Governo dell'Imperatore abbia chiesto al Gabinetto di Madrid

il richiamo del generale Prim. Questa notizia e compiulamente falsa. II

Governo dell'Imperatore si e limitato a disapprovare la convenzione

conchiusa col generale messicano Doblado dal generale Prim, e accettata

poscia dai Plenipotenziari delle Potenze alleate, perche quella conven-

zione gli e sembrata contraria alia dignita della Francia. In conseguenza

il sig. de Saligny fu incaricato egli solo de' pieni poleri politici,di cui il

vice-ammiraglio Jurien de la Graviere era riveslito; e questo uffiziale

generale ha ricevuto 1'ordine di ripigliare semplicemente il comando della

divisione navale .

5. I diarii ufficiosi e le piu autorevoli corrispondenze annunziarono poi

che I'lmperatore Napoleone III ha fatto indirizzare una Nota ai Gabinetli

di Madrid e di Berlino, per dichiarare i motivi ond' egli fu mrsso a
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nguardare come contraria alia dignitd della Francia la Convenzione sti-

pulata alia Soledad. Tra questi motivi pare die sia precipuo il convinci-

mento, fondato sulla sperienza de' fatti, che non era da farsi-verun capita-

le della lealta e delle proraesse del Governo Messicano
;

il quale, quando
avesse allontanato di la glieserciti allcati, tornerebbe colla ordinaria sua

facilita alle violenze ed alle ingiurie ;
di che la Francia o sarebbe costret-

ta, con grave dispendio, di tornare alia riscossa e ricominciare 1' intra-

raessa spedizione, o di lasciar raanomettere impunemente il suo onore ed

i suoi interessi. Sembra che a Madrid non abbiasi punto in miglior con-

cetto 1'onesta politica del Juarez
;
ma per una parle codesto biasimo get-

tato in viso al Generate Prim non puo tornar molto gradito all' alterczza

castigliana, e per 1'altra un ripicco di indipendenza ben- puo far sentire il

bisogno di svincolarsi da impegni, per cui la Spagna sembrerebbe in

certo modo farsi rimorchiare dai cenni altrui, piii secondo gli interessi

della politica francese, che non secondo le proprie sue convenienze.

Laonde corre voce che il Gabinetto di Madrid, senza rivocare in dubbio

la bonta delle ragioni allegate da quello di Parigi, non sia disposto a sti-

pulare nuovi patli d' alleanza con esso, per risolvere la qujstione messi-

cana. Ora un nuovo traltato diviene necessario, poiche 1' Inghilterra si

mostra al tutto ferma nel proposito di non andare piu innanzi, tenendosi

paga della Convenzione della Soledad
;
con che il protocollo del passato

Ottobre viene annullato, e cessa 1'alleanza.

6. Inlanto che in Europa i Gabinetti stan discutendo se loro torni a

conto il proseguire o 1'abbandonar 1'impresa d'accordo con la Francia

che par risoluta ad incalzarla gagliardamente, i Messicani tornano in balia

della guerra civile. Alii 9 di Febbraio due degli antichi President!, ora

Pretendenti
,

cioe il Marquez ed il Zuloaga, con un migliaio di lor part:-

giani, sorpresero a San Juan del Rio, a 33 miglia incirca dalla Capitale,

un corpo di milizie del Juarez di circa 1500 uomini, condotti dal Colon-

nello Rey edal Guellar; e li tagliarono a pezzi, uccidendone circa 500,

tra i quali fu morto lo stesso Rey, e prendendone 300 prigionieri, col bot-

tino di piii cannoni
,
di molte armi e degli attrezzi da campo. Due giorni

dopo il Marquez si rannodava ad un altro Capo di partigiani, il Mejia con-

dottiere di circa 2,000 uomini. E come se cio non bastassedue altri Capi
di partigiani Buitron e Lamadri, con 1500 uomini, si accampavano e si

trinceravano sulle forti posture di Las Cruces a sei o sette leghe da Mes-

sico; un terzo, cioe Vicario, con allreltanti de' suoi s'impadroniva del

distretto di Guernavaca
;
e piu altri di minor conto

,
come i Generali

Chacon, Arguelles, Cobos, Gutierrez, Calderon, con le loro bande si git-

lavano di bel nuovo alia campagna, pronti egualmente a difendere o ad

abbattere il governo di Juarez
,
secondo che loro torni a conto. Da queste

cose, distesamente riferite nel Constitutionnel, ben si vede a che potreb-
be approdare una pace diplomatica col Messico, e quanto sia ben fon-

data la diffidenza di Napoleone HI.
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OLANDA (Nostra correspondcnza). 1. Chiusura e riaprimeiito degli Slati gene-
ral! 2. -Riconoscimento del Re d' Italia 3. Discussione sopra il Pre-

ventive 4. Nuovo Gabinetto; che cosa sia da sperarne e da temerne.

1. La sessione degli Stati generali e stata chiusa il 3 Settcmbre. Oltre

alle leggi, per le quali le spese e le rendite dello Stato sono state stabili-

te, il che fu un nupvo passo raolto impprtante verso lo scopo desiderate

della ammortizzazione del debito pubblicp ;
ed

pltre
la legge sopra 1'enii-

grazione; la sessione del 1860-1861 degli Stati generali non e per altre

<parti riuscitainfruttuosa. Dopq gli sforzi riusciti inutili altre volte, lo sta-

J)iiiniepto
d'una nuova organizzazione giudiziaria ha eifettuato cio che

prescrive la legge fondamentale, ed ha aperta la via di nuovi migliora-
inenti nei potere giudiziario : inohre la legge sopra la milizia nazionale e

stata approvata ed appianera moke difficolta, che si erano provate da

molti anui. Altri scheruidi leggi important!, tra i

<juali primeggia la com-

ppsizione e la competcnza del Consiglio di Stato, gia prbnti per la pubblica
discussione, sono stati

presentati,
ma non ancora votati. II 16 Settembre

il Re ha aperto la sessione 1861-1862. Sua Maesta ha pronunzialo in

quest'pccasione
il discorso del trono, che tratta, come tutti i discorsi fat-

ti in simili circostanze, deHe nostre relazioni esterne e dello stato inter-

no del paese che e flondissimo. Grazie alia Provvidenza, diceva il Re,
sono lieto di potere ancora quest'anno, all'apertura della sessione legisla-

tiva, darvi delle comunicazioni favorevoli relativamente agli affari della

patria . E in verita tutte le coraunicazioni erano consolanti, perche la

nostra cara palria, godendo d'una profonda pace e d' una prosperita sen-

za pari, precede sempre avanti nella via di un vero progresso. Cio non
ostante questo discorso reale non conteneva tutto quello, che si sarebbe

desiderate di cpnoscere. Da qualche giorno si era sparsa voceche il nuo-

vp regno d'ltalia era stato riconosciuto dal gpverno dei Paesi-Bassi, edil

discorso reale non ne diceva una parola. Quindi non e meraviglia che la

discussione sopra il disegno di risposla al discorso della Corona si aggi-
rasse su quest affare

;
di che vi diro i tratti

principali.
2. II signer Ministro degli affari esterni, interrogate sopra questo ri-

cpnoscimentp, ha prolestato che S. M. il Re de' Paesi-Bassi non ha punto
. riconosciuto il Jleyno d'ltalia, ma in

risppsta
alia notificazione vcnuta da

Torino, ha
credutp a proposito di attribuire al Re Vittorio Emmamiele il

titolo di Re d'ltalia. In seguito gli fu chiesto: perche il Governosi fosse

decisp
di fare un alto, che dovcva esser giudicato sottodiversi aspetti, e

perche il riconoscimento ebbe luogo in quei termini? II Ministro. degli
aflari esterni ha risposto: lo sapeva che da una parte gli avvenimenti
dell' Italia incontrerebbero presso molti ana plena adesione e che sareb-

berp applauditi ;
ma che d'altra parte essi sarebbero fortemente disappro-

yati
; sapeva che anche molti nostri compatrioti credono e sostengono ,

che
, per effetto di questi avvenimenti

,
i loro piu cari interessi sono mi-

nacciati ed esposti a patirne. Quests differenza d'opinione non ha dissua-

sp
il Governo dal far un atto,~che egli, dopo un ponderate esame, avea

giudicato' necessario pel bene del paese. Ma era suo dovere di schivare

nello stesso tempo cio che poteva offendere 1'opinione contravia, e tntto

cio che poteva risvegliare le passioni .
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Cosi, senoi comprendiamo bene questo linguaggio del Ministro, il Go-
yerno dell'Olanda non intende *recar sentenza sopra il

valqre degli av-

venimenti deli' Italia, ne vincolarsi intorno all' esislenza di un preteso

Regno d' Italia. Egli non ignora che cio incontrerebhe molte disapprova-
zioni tra noi

;
mail Governo ha creduto evil are in parte la difficolta dando

al Re del Piemonte il titolo, di cui egli si e rivestito oilicialmente. II

Ministro inoltre ha sostenuto di non aver con cio ottemperato che ad un
solo movente, di salvare cioe gl' interessi commercial! dell' Olanda nella

Penisola, giacche egli soggiunse: Sin da principio il Governo italtano

avea consentito colla piu grande benevolenza a trattarci nei
porti ^Japo-

letani a legge della tariffa di Sardegna. Quesla tariffa ci e piu vantag-

giosa che quella di Napoli, a cui noi eravamo vincolati in forza del trat-

tato conchiuso gia da qualche anno '.

Se queste spiegazioni sono sincere, il
rieonoscimentq sollecitato da

Vitlorio Em'manuele non ha per lui molta importanza politica. Ma sotto il

risguardo commerciale il Ministerouon si e egli troppaaffrettato? Slando
ai giornali, non

yi
era urgenza; il commercio non avea incontrato alcun

ostacolo nell' Italia meridionale; e 1' Handelsblad d' Amsterdam esprime
]' opinione ,

che 1' atto di riconoscimento poteya beue dillerirsi ancora

qualche tempo. La verita e, che qualunque siasi 1'imporlanza che si vo-

glia dare alle espressioni scelte per tal circostanza, il riconoscimento del Re
d'ltalia per parte della Francia ha avuto una decisiva influenza sulla riso-

luzione del nostro Gabinetto. Cio si rileva dal seguenle tratto del discorso

<
!<5

1 Ministro degli affari esterni. Intanto il riconoscimento per parte
dcila Francia fu

affrettatq
dalla morte del Conte di Cavour; per conse-

guenza, dopo il riconoscimento falto dalla Francia
,

si presenlo la que-
stione: se il momenlo non era venuto per noi di prendere una decisione?

Una qualche risposta era divenuta necessaria
, sopratulto perche era da

j)revedersi ,
che altri non tralascierebbe di insistere per ayerla (cio che

finora non ha avuto luogo) ;
e perche ad ogni modo aveasi cola ragione

di esigerla.

Voi comprendete facilmente che una simile confessiqne non era tale da

piacere molto ne ai membri delle Camere, ne alia nazione Olandcse. Per
convincervene vi citero le

parole
d'un eccellente diario, le Courrier de la

Meuse *. Noi non sospettiamo che il nostro Gabinetto abbia un afletto

particolare per la rivoluzione italiana : cio sarebbe fargli grave ingiuria :

ma noi creaiamo che egli buonamente ha ceduto alle istanze d' una Po-
tenza straniera, che da lungo tempo si sforza d'imporre la sua politica a
tutti i Governi d'un prdine inferiore . Checche ne sia, risulta da quesli

tralti, che il riconoscimento del Re d' Italia fatto dal Governo olandese, di

cui i fogli liberali hanno molto parlato, si riduce a ben poca cosa; ma

2uesto
poco e ancqr troppo per tutti quelli Ira noi , che professano e

ifcndono i
principii

conservalori dell' ordine.

\ Questo ginrnale puliblico, noi passato Fel>braio, una serie <!' articoli . die vennero poi

ristampati a parte sotto il tilolo- Rassegna retrospetliva ; uui quali, a punta d' argouienti-
storici e di stringata ciialettica, si dimostra: come cio che v'ha di buono nelia moderna civilta r
col suo corredo di libcrta politiche ben intcse, siano frutto dell'' influenza esercitata dal Papato c

<lal magistcro della dottrina evangelica ,
che da csso derivasi. Di che i cattolici Olandesi deb-

bono saper grado ,
non pure al valente scrittore, che detto codcsti articoli, ma al Giornale-

t/.ianiiio che tolso a diffonderc verita si rilcvanti.
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3. x discussione sopra il preventive fu
piii

accesa dell'
prdinariq.

Molti membri nei loro discorsi
politici

hatmo rimprpverato al Ministero il

difetto di unita, di caratlere ed anche di
principii.

Si arrive persino a

dire che era un difetto comune a tutti i Ministeri ,
che si sono succeduti

dopo il 1853. Ma il Ministero ha risposto con non minor ragione, che la

Camera ha mostrato un'irresolutezza ben piii grande. E in vero
,

la Ca-
mera legislativa pare che non sappia cio che ella vuole: quando il Mini-

stero si accinge a seguire un indirizzo liberale
,
come fa nella politica

coloniale, i liberali stessi non vogliono sostenerlo, malgrado gli incessant!

ioro richiami che la politica coloniale deye essere libera d'ogni impaccio.
D'altra parte e certo egualmentc, che i conservator! ,

in failo di politica
coloniale

, non sono punto soddisfatti del Minislero , quanlunque il Mi-
nistro delle colonie abbia mostrato un programma liberale o riformista

iin po' piu moderate.

Lo stesso spirilo che animavalc discussioni general!, massime per cio

<:he spetta la politica coloniale, che e la yera pietra d'inciampo per il Mini-

Gtero attuale, guidava anche le discussioni sopra i capitoli particolari del

i)ilancio. Durante tutta lina scltimana la seconda Camera si e trattenuta,

^ontradicendosi sovente, sopra alcuni arlicoli del bilancio dell'interno, e

in quest'occasionc molti diedero prova di maacanza di spirito politico.

<^uesto giudizio sgrazialamente non e ne lemerario ne trpppo se\ero
;
fu

anzi il tcma di quasi tutti gli articoli di fondo nei nostri giornali. Special-
nicnte a proposito dei lavori pubblici si mostro il piu inqualificabile egoi-
smo e la piu iiisigne meschinita. Infine la parte deH'inleruo, che correva

il piu grande pericolo, fu approvata.
Allora la tempesla si e calmata un poco, per ricominciare con piu di

forza neH'occasione della discussione del bilancio delle colonie. La poli-
tica del Ministro, che alcuni giudicavano troppo liberale, ed altri non ab-

&aslanza liberale, fu egualmente difesa e combattuta tanto dai liberali

quanto dai conservator!: fuori della Camera
, particolarmente in Amster-

dam, si combinarono delle petizioni a favore e conlro il Minislro delle

colonie, e la sua politica coloniale. In breve il suo bilancio fu
reiettp,

ed
ecco di nuovo la crisi ministeriale cominciata, perche tutti i Ministri mi-

6ero i

lorp portafogli
a disposizione del Re.

La crisi duro lungo tempo : molte combinazioni furono fatte
;
ma tutte

andarono a vuoto
; quasi pgni giorno si metteano innanzi nuove cpmbi-

iiazioni, alcune delle quali aveano per condizionc di riuscita lo sciogli-
jiicr.to della Camera, il che avrcbbe potuto migliorarc la condizione, ma
qucsto ayrebbe pur avuto i suoi inconvenient!. Finalmenle dopo molti inu-

4ili slbrzi un nuovo Gabinetlo fu coslituito, di cui vi diro qualchc parola.
'i. Basta il dirvi, die a capo del nuovo Ministero si trova il sig. Thor-

ibccke, il capo del parti to liberale. Se mi chiedele con quali seutimenti

sia stato accolto dai paesc, vi rispondero : con sentimenti di speranza e

di limore. Si spera, e con ragione, un'applicazione imparziale della legge
fondamcntale

;
ma si teme d'altra parte che ii Miuistero presenle non si

Jiielta in questo pendio fatale di tutti i Govern! costituzionali ,
che e la

-centralizzazione o
I'onnipplenza dellp

Stato che sacrifica tutti i diritti

delle province, dei comuni e dell'individuo ad un concetto ideale che si

-appella lo Stato. Ecco che si spera e che si teme. lo faccio voli di po-
iervi scrivere piu tardi che le nostre speranze si attuarono, o che i

.fflostri timori furono vani.
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I MODERNI AVVOCATI BELLA PESTE

Don Ferrante del Promessi Sposi era un.letleralo di peso, che ai

suoi di aveva letti dei libri assai, e professava specialmente erudi-

zione e filosofia. Che sapesse il greco e 1'ebraico non si sa di certo :

ma e indubitato che sapeva il latino. Onde che, siccome i grand!

uomini si conoscono nelle grandi occasioni, essendo, da qualche

tempo, la peste entrata in Milano dove Don Ferrante filosofava, e per-

fidiando il volgo nel mantenere che la peste non vi era, e sostenendo

quesla sua opinioue coi solili argomenti popolari degli schiamazzi e

delle sassate
;

il sa\ io Don Ferranle vide giunto il momenlo di far toc-

car con mano ad ognuno qual differenza passasse tra un uomo dotto

come lui e il popolello ignoranle. Postosi dunque a sludiare di pro-

posito la questione , fini col dar fuori una sua bella argomenlazione

intesa a dimostrare, non con ischianiazzi come il popolo, ma con ra-

gionamenti, ai quali niuno potra dire che mancasse la concatenazione,

non gia che la peste esisteva veramente in Milano secondo che era

evidente e i savii confessavano
,
ma che la pesle ne esisteva in

Milano ne poteva esistere in rerum natura , secondo che tulti gli

sciocchi gia ammettevano di per se slessi, anche senza gli argomenli

Serie V, vol. U, fasc. 291 . 17 17 Aprilc 1862
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di Don Ferrante. Di clie il nostro dolto filosofo era da molti applaud!-

to: perche (nota qui il Manzoni, il quale, aquello che dicono, sla

ora facendo di cio stesso 1'esperienza sopra di se medesimo
)
non si

puo spiegare quanlo sia grande 1' autorita di un dotio di professione

allorche vuol dimoslrare agli altri le cose di cui sono gia persuasi.

Se non che
,

nel piu bello dei suoi trionfi filosofici
,

il dolto ar-

guente fu nriseramenle colto da quella peste che non esisteva. Ma,

se Don Ferrante mori di peste ,
ebbe pero la consolazione di morire

ripetendo il proprio argomento. II quale vive ancora presentemente

e vivra per un pezzo ,
a disperazione di tulti gli inesperti scolarucci

di logica, a divertimento di chiunque ama vedefe un sofista alle pre-

se coll' evidenza
,
e ad ammaestramenlo comune del poco frutto che

si ricava dalla logica acquisila, quando quesla non e abbaslanza ap-

poggiata sopra il fondamenlo della naturale.

Non bisogna credere che la razza dei Don Ferranti sia ora spenla

in Italia. Genie che ha studiato piu o meno nei Seminarii e nei Chio-

slri ,
e che sta ponendo a senizio della peste liberale quel qualun-

que siasi bagaglio filosofico e teologico, onde si e provvisla nelle case

e alle spese dei codini , non manca ora nel bel paese. Quesli Don

Ferranti
,
se non sono tanti di numero quanli essi dicono e vorrcb-

bero, sono pero in sufficiente quantita, sparsi e divisi prudentemente

per le varie citta d' Italia ,
o perche non si azzuffino tra loro per

quella ral)bia smaniosa di argoraentare che li possiede, o perche non.

paiano ripetere tutti a un coro la medesima argomenlazione.

Chi li sedusse ?

La dote di donna Prassede.

Donna Prassede non era ne teologhessa ne filosofessa : ma ave\a

un' inclinazione uaturale a far del bene, a mescolarsi degli affari de-

gli allri
,
a proleggere le cause giuste dovunquc si trovavano. In

casa sua voleva comandare sola ed ammette\a percio, in tutta la sua

forza, il gvande principio del non inlenento. Ma in casa degli altrl

interveniva volentieri. Qui da\a un consigUo leale : la una brusca.

intimazione. Se Tavessero lasciata fare, avrebbe voluto rcgolare an-

che i monasleri di Milano. Non parlava che di riformare gli abusi^
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di portare 1'ordine morale, di aggiustare il mondo. Tutto il suo stu-

dio era di secondare i voleri del cielo. Ma faceva spesso uno sba-

glio grosso; ch'era di prendere per cielo il suo cervello. Le accade-

va quindi, o di prender per bene cio che non lo fosse, o di prendere

per mezzi cose phe potessero piuttosto far riuscire dalla parte oppo-

-sta, o di crederne lecili di quelli che non lo fossero punto.

In questi casi
,
che erano i piu frequent! ,

non e a stupire che

trovasse spesso immobilita
, oslinazione, rifiuti estremi. Oui udiva

un 'now possumus, laun non licet, cola un non volumus. Parole fasti-

diose, non puo negarsi ;
ma alle quali donna Prassede faceva

, come

si dice, orecchie di mere-ante. Giacche essa sapeva per esperienza,

che, il piii defle Tolte, il bene agli altri bisogna farlo per forza. Non

,si stancava percio per poco : e, quando non riusciva ad entrare per

una porta, yoi ve la vedevate far capolino dall' altra.

Una donna si polilica e si intrammeltente capi subito die, a -voler

fare il bene in alcuni casi, le era necessaria quella che ora si direb-

be la lega eolla stampa. Donde il connubio con Don Ferrante, a oui

fu riservato in casa il comando generale sopra 1'ortografia. Di lui,

per essere letterato
(
siccome c' informa il Manzoni

) ,
donna Prasse-

de si serviva di segretario nelle occasion! d' importanza.

Quali pasticci abbia fatti in Milano questo curioso connubio della

lalsa politica colla falsa scienza, si puo congetturare da questo ;
che

la buona Lucia
,
a cui donna Prassede

, non pregata da veruno, ma

pel solo istinto del suo buon cuore naturale
,
avea Toluto fare del

.bene
, servendosi anche in questo caso deirorlografia di Don Fer-

rante, fini al lazzaretto malata di peste. Dalla quale si riebbe pero,

grazie alia di\ ina provvidenza ; senza che avessero la stessa sorte

ne la politica donna Prassede ne il dotto Don Ferrante, morti ambe-

due
, com' e noto

,
dalla peste, poco grata al suo fedele avvocato e a

sua moglie.

Non intendevano certamente, ne la diplomazia di donna Prassede,

ne la filosofia di Don Ferrante, di far morire di peste Lucia loro pro-
tetta. Ma e probabile pero che

,
se donna Prassede avesse fatti gli

affari suoi, e non avesse avuta tanta smania di far del bene anche a
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quelli che non chiedevano la sua protezione ;
e so Don Ferrante

non avesse consentito anche in questo caso a prestare a sua mo-

glie, come c' informa il Manzoni, 1'uffizio della penna ,
Lucia non si

sarebbe forse trovata in Milano nel tempo della peste. Tanto e vero

che non bastano le buone intenzioni.

Noi non Yorremmo certamente giurare che i don Ferranti mo^

derni , segretarii della moderna donna Prassede , abbiano tulli la

medesima buona intenzione. Noi siamo anzi molto tenlati di credere

che di molti fra essi le intenzioni non siano piu lodevoli che 1' orto-

grafia. Tanto piu se si consider! che il filo delle loro moderne argo-

mentazioni, lungi dall' essere lirato parallelo a quello che essi tira-

vano poco fa, ne diverge anzi ottusamente assai. II che
,
se puo es-

sere accaduto per difelto di memoria e di perspicacia ,
non ripugna

che sia anche accaduto per difetto di dirittura.

Ma lasciamo queslo tasto : e supponiamo pure che il difetto sia

tutto dalla parte della memoria e della perspicacia; supponiamo pure

che gli ex Canonici, gli ex Prelati, gli ex Segretarii, gli ex Profes-

sori
,

tutti insomma i Don Ferranti moderni piu o meno filosofi ed

eruditi
,
che dopo aver servita la Chiesa e la S. Sede finche queste

ebbero di die soddisfare al loro appetito . . . di gloria, ora passarono

al servizio lelterario della diplomazia di donna Prassede, abbiano

nella loro canizie fatto queslo scambietto per bubna intenzione
; sup-

poniamo pure che la loro ortografia non abbia altro vizio che quello

di essere
, per lo piu ,

meno castigata e meno gratuita di quello che

la loro buona fama richiederebbe
;
or come non si accorgono almeno

che essi fanno ora in Italia la figura esattissima di Don Ferrante

awocato della peste? E di avvocaii ridicoli? E di avvocati sofisti?

Sono essi, in primo luogo, gli awocali della pesle. Chi e quell'uomo

savio che possa negare 1' esistenza ora in Ita'ia della pesle liberale ,

ri\ oluzionaria, antireligiosa ? Se volessimo retoricare ciarlatanesca-

mente all' uso dei nostri Don Ferranti
,
e dimostrare a lungo le cose

chiare, avremmo qui una buona occasione di porre in linea di batta-

glia qualche dozzina di luoghi comuni ; e per poco che ne avessimo

voglia, potremmo anche chiamare in aiuto tutti, senz'eccezione, i
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Padri greci e latini. Ma ci basli 1'osservare die la peste e ora enlrata

per fino in casa di donna Prassede ,
la quale ha dovuto gia mutare

molte volte i servitori e i ministri morti 1' un dopo 1' altro al lazzarelto.

Si potrebbe dire, in allro senso, del Regno d' Italia die quatriduanus

tst, iam foetet. Non ha che quattro giorni ,
e gia e fetente. Gia e in

istato di putrefazione , grazie alia peste da lui medesimo promos-

sa. Gia sbucano i vermi roditori da tutte le piaghe del suo corpo

informe. Gia i vicini si turano il naso e pensano a provvedimenti sa-

nitarii
; gia cominciano a preparare la bara e il cataletto. Soli i Don

Ferranli, awocati della peste, beati di se, contenli di tutto, non ve-

dono nulla
,
non sentono nulla

;
avendo forse

,
come colui del Tas-

soni
, perduto il naso in un incendio, Don Ferrante almeno non era

medico di professione ;
benche anche di medicina amasse doltoreg-

giare, all'uso di coloro che professano 1* encidopedia. Ma die dire

dei suoi imitator! che essendo ecclesiastic! ,
ed avendo anchc avuta

,

almeno alcuni di loro, cura d'anime, ne hanno ora questa bella cura

di persuaderle che non v' e pericolo di niente in cio che il Supremo

Pastore delle anime dichiara essere peccato e sacrilegio ? Non diciamo

che intendano tutta la malizia del fatto loro. Ma anche 1' ignoranza

dovrebbe pure avere i suoi confini. Don Ferranle non aveva malizia

quando, negando il contagio, faceva quant' era in lui, perche chi gli

credeva non prendesse precauzioni e finisse col morire di peste. Ma

cio non toglie die, se avesse avuto piu giudizio, avrebbe dovuto cre-

dere ai Settala ed agli altri medici di professione die no sapevano

piu di lui. E se avesse creduto loro
,

e non avesse dottoreggiato di

cio die non sapeva ,
forse non sarebbe morto egli di peste e forse

non avrebbe cooperate a fame morire degli allri. Ma con molto mag-

gior diritto e da rimproverare 1'audacia e la tracotanza dci suoi mo-

derni imitator!
, teologastri e politicastri , che con dislinzioni scavez-

zate e con citazioni appigionate ,
fanno quel poco che possono per

persuadere ai fedeli che non credano al Papa ,
che non credano ai

Vescovi
,
che non credano ai Parrochi

;
ma si fidino invece di loro

teologi e politici condannati da Roma
, sospesi dai Vescovi

, pagati

dal Piemonte
,

i quali assicurano sopra la loro fede di onesti uominj
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che ora in Italia , checche ne dica it Papa e 1' Episcopate , la peste

non vi e.

II che facendo, oltre all'essere gli avvocati della peste, sono anche,

come dicevamo poc'anzi, avvocati ridicoli. Che pretendeva Don Fer-

rante? Conciliare le due opinion}, promuovere una transazione, uni-

re, sopire, pacificare. Ma qui (dice il Manzoni) qui cominciavano

i guai anche per Don Ferrante. Finche non faceva che dare addos-

so all' opinione del eontagio , trovava per tutio orecchi attenti e ben

disposti : perche non si puo spiegare quanto sia grande 1' autorita di

un dot to di professione, allorche vuol dimostrare agli altri le cose di

cui sono gia persuasi. Ma quando veniva a distinguere, allora inve-

ce di orecchi, trovava lingue ribelli, intrattabili
;
allora di predicare

a distesa era finita, e la sua dottrina non poteva piu metterla fuori

che a pezzi e bocconi. Appunto come accade ai nostri Don Ferranli

moderni. I quali, mentre pretendono di essere arbitri, pacieri, conci-

liatori tra le due parti, non riescono a contentare ne 1' una ne 1'altra.

E in prima non riescono colla parte pestilente : la quale, finche essi

le danno ragione e sostengono che il Papa si ha da spodeslare ,
e

1' Italia si ha da fare, e le scomuniche si hanno a disprezzare ;
e tuJta

orecchi e batte le mani. Ma quando vengono a distinguere, e dire che

la religione pero e da venerare, e la S. Sede, almeno in alcuni casi,

da obbedire, allora cominciano i guai anche per loro
;
e qui trovano

un Garibaldi che da loro del cancro pel capo ne piu ne meno che agli

altri preti d' Italia , cola un Brofferio che trova che un prete chiunque

sia scaturisce sempre il prete da Mil i pori
1

, qua un deputalo che

pone in ridicolo i frati che parlano da calvinisti , la un giornalista

che consiglia questi poveretti ad attendere a dir Messa se non sono

sospesl ,
e a dire il Breviario se non 1' hanno perduto nella fuga ,

anziche a impicciarsi di politica ilaliana
,
di cui non s' intendono.

Hanno un bel dissiraulare la professione , camufiandosi alia secola-

resca
, frequentando i salotti e procurando di imitarne

, piu o meno

sguaiatamente, le forme e i modi
,
hanno un bell'oflerirsi a dare ampia

1 Miei temp! vol. 20, pag. 49.
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assoluzione a tulle le venialitadi del liberal! ;
hanno mi bel dislribuire

inchini e scappellate a deslra e a sinistra a lutli i caiidelolli die ardo-

no per venliquallrore sul candeliere della pubbliea opinions . Preli

sono e preli saranno sempre, ancorche non vivano da buoni preti.

E do bastera sempre perche la paile peslilente e liberate ne H

stimi ne se ne fidi mai daddovero. Ne spreraera quel poeo che po-

tra : poi ,
coine buccie di limoni spremuti ,

li buitera all' inimondcz-

zaio, dove molti gia li hanno preceduti. E non si fidino di eerie cir-

colari non piu segrete, ne delle promesse di risarcimeulo. A promcl-

lere si fa presto. Ma quando si verra ai conli
, quel poco che si tro-

\era, pensale se i liberali vorranno dividerlo coi preli ! Del resto
,

poiche Marco Tullio dice die anche tra i ladri \i e una eerta giusli-

zia
,
aneorche vi snocciolassero fedelmente i trenla danari

,
credete

pure che non sara quello il pane che vi fara buon pro ;
ne molto meno

quello che \i procurera slinui e considerazione. Pensate all' Abate

Gioberli, che nel 1849 fu poslo in caricatura alle vetrine torinesi ia

abito di gesuila; ne piu ne meuo. Chi i'avesse dello all' Abate Gio-

berti quando scriveva i Prolegomena
Tale e il credito che quesii ecclesiasiici pacieri godono presso la

lorostessaparte, presso laparle pcslilente. Ognuno poi puo intende-

re qual sia Y influenza che questi diplomatic! di nuovo conio ollen-

gono presso la parle sana
, presso la parle che li sospende e ii ana-

tematizza. Certo questa parte li ricevera sempre a nmedirnenlo e

a penilenza. Ma ricevei li ad arbitri ! A qual diserlore e mai venuio in

capo di presenlarsi come plenipoienziario all'esercito ch' egli ha tra-

dito? Si persuadano quesii ambasciatori, pacieri, concilia tori, o qua-

lunque altro sia il nome onde amano chiamarsi
,

si persuadano che

la loro industria e qui perdula ,
che la loro opera e vana anche per il

vizio intrinseco dell'operaio. E il non saper essi ciy intendere, queslo

loro alteggiarsi a diplomalici, questo loro darsi imporlauza colla pro-

sopopea di tanti Signori Lasciale fare a me, e quello appunto che li

rende avvocati ridicoli ,
ambasciatori da commedia. Begli uontini di

affari
,
bei conciliatori

, che sono codesli ! I quali sono da chi li di-

sprezza ,
inviali ambasciatori a chi li scomunica ! Chi volele die vi
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stimi delle due parli die volete conciliare? Quella che tradiste giauna

volta, o quella die paga ora il vostro tradimenlo?

Ma non solo quest! nostri moderni don Ferranli. sono avvocati

della peste ed avvocati ridicoli : essi sono ancora sofisti
, sofisli di

mestiere, sofisti di professione. Sperano essi di convertire la S. Se-

de? No : non e possibile die neandie se lo sognino. Sperano essi

di lirarsi dietro il mondo cattolico ? No : anche questo non e pos-

sibile die se T immaginino. Che pretendono dunque? Pretendono

di essere ammirati nel breve cerchio dei loro adulator!. Prelendono

udir dire : Ma vedete che bell'argomento ! Ma \edete che bell' inge-

gno ! Questo e un teologo ! Questo e un filosofo ! Per avere questa

consolazione, il sofisla non bada a disdire oggi quello che disse ieri :

bada solamente ad ottenere gli applausi oggi come li ottenne ieri.

II fine supremo del sofista e di tessere un argoraento. La causa, a cui

favore lo tesse, non gli da fastidio ; gli da fastidio 1' argomento. E

quando 1' argomento e fallo, il sofista lo mette fuori con aria trion-

fale, senza darsi pensiero se 1'argomento serva alia verita o alia bu-

gia. Egli allora si volge atlorno in alteggiamento filosofico e dice :

Udiste quest' argomenlo ? Ci avreste pensato voi? Or vedete che

ingegno e il mio !

Cosi si spiega perche mutino si spesso parere. Oggi dicono il si ,

domani il no : il si e il no colla stessa prosopopea ,
colla stessa aria

di profonda convinzione, collo stesso tuono doltorale. Oggi la sco-

munica vale
;
domani non vale : oggi il Papa dee essere Re

;
domani

non dee essere. Per sostenere una proposizione non hanno bisogno

di altro die di udirla contraddire : e per contraddirla non hanno bi-

sogno di altro che di udirla soslenerc. E cio perche , come diceva-

mo, il loro scopo non e la proposizioue, della quale a loro non impor-

la niente. Quello che loro importa e la propria argomentazione ,
il

proprio ingegno, la propria versatilita, la propria prontezza a dispu-

tare in utramque partem, come i greculi oziosi e loquaci di cui parla

Marco Tullio, o come Cappelluccio, di cui parla il Lippi :

Mentre costui a ogni cosa appella

E coi suoi punti mena il can per 1' aia,

Gli ha sempre piu ritorte che fastella.
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E a chi pone loro dinanzi le loro contraddizioni ,
ridono in viso e

dicono : E die ? Yorreste voi proibire il progresso ? Rispondete al

mio argomento . E se gli si risponde , ridono ancora e sussumono

indefinitamente fmo alia consuramazione dei secoli
,

o almeno
, del

fiato. Ma il vero modo di rispondere a costoro e di far mostra di

approvare quello clie dicono : perche subito allora vi contraddicono

per quello spirito di contraddizione e di argomeniazione che li pos-

siede ,
e spingeli ,

in mancanza di allri oppositori ,
ad argomcntare

contro di se raedesimi.

Del resto, i loro argomenti, nel caso nostro, sono per lo phi sog-

getti al vizio organico del polersi rilorcere.

II Dominio lemporale ,
dicono

,
non e di fede.

Sapevamcelo. Ma e voi, Don Qiiidam, siete voi di fede? Siele,

almeno, un fatto dommalico? Dunque, perpoco che ci diate noia, ci

sara egli led to lo sbarazzarci di voi ?

Non e necessario

fe necessario ,
come naturale rampollo dell' indipendenza ri-

chiesla al Sommo Pontefice. Ma posto che non lo fosse, che ne se-

guirebbe? Forse che voi, Don Qiiidam, siete necessario?

S. Pietro non 1'aveva

E voi
,
Don Quidam , possedete soltanto quel poco che posse-

deva S. Pietro? Fate il pescatore voi? pescale altro che granchi?

Menate in barca allro che il vostro cervello ? Direte che voi non siete

il successore di S. Pietro. Ma siele pero uno dei successor! dei set-

tantadue discepoli. Or bene : siete voi sine baculo? E, quollo che

piu imporla, sine pera ?

Non e essenziale alia Chiesa

E a voi, Don Quidam, alia vostra nalura di uomo, sono essen-

ziali le vostre braccia, le vostre gambe, i voslri occhi, le voslre orec-

chie, il vostro naso, la vostra lingua ? Senza tutte queste superfeta-

zioni, come voi chiamate il Dominio lemporale del Papa, non sareste

voi uomo come prima , composto di materia e di forma
,
di anima e

di corpo , capace di vita temporale e
,
se avrete giudizio ,

anche di

vita elerna ?
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La Chiesa ne fu senza per molli secoli

E voi , Don Quidam, non foste
, per nove mesi

, senza la luce

del sole? Vi piacerebbe, tondo e grosso come siete, tornare alia yifa

die facevate da bambino ?

- Vi e pericolo di scisma.

Non vi e questo pericolo, perche gli scismi non essendo stati

fatti mai se non che dai Vescovi e dal clero, seguiti naturalmente dal

popolo ;
ora che 1' Episcopa'o e il clero e il popolo fedeSe si sono

dimostrati si uniti alia S. Sede, qual pericolo Ti puo essere di allro

seisma die di quello di poche pecore matte ? Ma quaud' anche vi

fosse pericolo di scisma, quando mai si e vcduta la S. Sede ab-

bandonare percio, o per allro, la difesa del diritto e della verita?

Lo scisma e mi gran male certamente
;
ma per gli scismatici non

per la Chiesa. Laqualenon perdeniente, anzi guadagna assai, quan-

do ne escono coloro i quali (come dice S. Cipriano nella sua let-

tera 69) sarebbero stati degni di esser cacciati, se non se ne andava-

no da se. Ed infalli, 1' Aposlolo dice : Che importa se alcuni di low

caddero dalla fede ? Forse che la loro infedelta rese vana la fede

di Dio? Ed il Signore medesirno, nell' Evangelic, quando i disce-

poli presero ad abbandonarlo, voltosi ai dodici, disse loro : Forse

che volete andarvene anche voi? Rispose Pietro dicendo: Signore

a chi anderemo ? Parlo Pietro a nomc della Chiesa dimoslrando che,

quantunque se ne rada la contumace e superba mollitudine di chi

non vuol obbedire alia Chiesa, non per questo la Chiesa si alloatana

da Dio 1. Medilino bene queslo testo di S. Cipriano coloro fra i

1 Scripsisti quoque quod Ecclesia nunc propter me portionem sui in disper-

so habcat, quando . . . soli illi foris remanserint qui, etsi inlvs emnt, eiiclen-

dl fvfrant .... Quando ct Apostoltts dicit: Quid nim si exciderunt a fide

quidam illorum? Numquid infidelitas illorum fidera Dei evaeuavit? . . . Et

Dominus quoque, in Evangelio, cum eum loquentem discipuli derelinquerent ,

conversus ad duodecim, dixit: Numquid et vos vultis ire? Respondit ei Pe-

trus dicens: Domine ad quern ibimus? . . . Loquitur illi Petrus . . . Eccleslae

nomine docens et oslendens quia, etsi contumax ac supcrbia obaudire nolmtiv.m

inultitudo discedat, Ecclesia tamen a Christo non recedlt. S. CYPR. Ep. LXIX,

c. VIII.
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noslri ecclesiastic! liberal! die minacciano lo scisma e piangono sopra

do hgrime di coccodrillo. Aggiunge quivi stesso S. Cipriano che

la Chiesa e il gregge aderenle al so pastore. E si ha da sapere

che il VCSCOYO e nella Chiesa, e la Chiesa nel Yescovo. E se alcuno

nou e col Vescovo, non e nella Chiesa, E invano s' illudono coloro

che, non essendo unit! coi Sacerdoti di Dio, credono di coraunicare

con alcuni segretamente l. Colle quali parole S. Cipriano parvc pre-

vedere certe scismatiehe e scandalose sociela ecclesiasliche
,
unite

con lutti
,
anche con Garibaldi e con Mazzini

,
ma non col Vescovo

;.

col quale chi non e unito, non e unito colla Chiesa. La quale, inde-

fettibile ed eterna, e sicura, per divina promcssa ,
di durare vinci-

trice fin alia fine dei secoii in mezzo alle battaglie ed agli scismi.

Del resto, questo vostro argomenlo dello scisma e 1' argomenlo della

volpe scodata. Giacche voi
, preti scismatici, sospesi, censurati, si

capisce die abbiate una gran voglia di trovarvi in compagnia. Non

saii certo per voi che lo scisma non s' inlroduca davvero in Italia.

Ma coufidiamo che poche saranno quelle volpi seimimite che si

lasceranno indurre dalla vostra interessata eloquenza a but tarsi vo-

lenterose in quella trappola dove voi a\ete lasciato 1' onore della

coda

L' Italia ha bisogno della sua capitate
-

Questo e 1' argomento del Re Acabbo
, annetlitore famigerato

della vigna di Nabot. II Re trovo in primo luogo che quella vigna

altrui aveva bisogno di grandi riforme
;

e la chiese al proprietario

per fame in vece un orto da erba. Trovo poi che la vigna gli era

necessaria per 1' unita dei suoi possedimenti ;
e la voile perche essa

e vicina alia mia casa. Offerse compensi , indennizzi
, guarentigie

morali e materiali
,

dicendo : Te ne darb in cambio una migliore :

owero, se ti aggrada, io ti darb danaro per lo prezzo di urialtra*

1 Illi sunt Ecclesia, plcbs sacerdoti adunata, etpastori suo grex adhaerens.

Unde scire debes Episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in Episcopo; el si

quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse: et frustra sibi blandiri eos

qui pacem cum Sacerdotibus Dei non habentes, obrcpunt, et latenler apud

quosdam communicare se credunt. S. C\PR. 1. c.
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Non si legge che offerisse a Nabot 1' alta Sovranita
, o il Vicariato.

Ma, se fosse stato consigliato bene, forse a\rebbe offerlo anche que-

sto. Nabot non rispose altro se non che: Tolya Iddio che io ti dia

F eredila del miei padri. E dal contesto della storia si vede che Dio

maledisse a chi non rispetto il rifiuto estremo e 1' ostinazione e 1' im-

mobilita e il non possumus del padrone della vigna

La Provvidenza ha abbandonato il dominio temporale. II Papa

si rassegni ai decreti della Provvidenza

Questo e 1' argomento dei perfidi Giudei; che guardando Crist

in croce, bestemmiando dicevano : Hai confidato in Dio : or bene,

Dio ti aiuti ora, se ti vuol bene. Se hi sei il Re d'Israele, discendi

dalla croce e crederemo. Trionfavano i perfidi Giudei, e appellavano

anche essi ai decreti della Provvidenza.

Ai nostri sofisti non garba troppo questo modo di argomentazione.

Essi vorrebbero essere presi sul serio
;

e pagherebbero volentieri

un occhio per trovare chi volesse porsi a taroccare con esso loro di

tutte le queslioni secondarie e accidentali
,
secondo le norme dettate

da Massimo sofista nel suo libretto de obiectionibus imolubilibus .

Ma questo divertimento se lo possono prendere fra di loro, se hanno

questo gusto. Si scrivano pur fra loro, in famiglia, opuscoli e lettere,

con dediche e con iscrizioni. Si ammirino pure fra di loro a vicenda;

che gli ammiratori sono degni degli ammirali. Ma, per quello che

spetta a noi altri cattolici uniti al Papa e all' Episcopate, noi credia-

mo che il miglior argomento da usar con costoro in segreto ,
e la

preghiera a Dio che umilii il loro orgoglio ;
e in pubblico e quello

di Diogene che movendosi scioglieva 1' argomento di quel sofisla

conlro il moto
,

e quello ancora della peste che coll' esistere dimo-

slrava a Don Ferrante la sua esistenza.

Cosi noi diciamo a costoro. Volele sapere se la peste esisle ora

veramente in Italia? Esaminate la voslra coscienza presente. Volete

sapere se il dominio temporale del Papa e necessario ? Rileggete i

vostri libri di ieri.
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GIORNATA SETTIMA E CONSEGUENZE.

C . II, v. 1. Furono dunque compiuti i cieh e la terra
,
e tutto

1' ornato loro. Cosi la Volgata. L' ornato loro sono le creature
,
le

quali abbelliscono e riempiono i cieli e la terra. IVulla di nuovo fece il

Creatore dopo le opere delle seijgiornate : per dirci questo, Mose non

aveva duopo di adoperare molte parole ; e difatto e assai breve nel

parlare del setlimo giorno. Altri traducono
;
e tutto I'esercito loro :

la versione saraaritana : ed ogni creaturaldi essi. II sentimenlo e il

medesimo.

V. 2. E Iddio aveva compiulo nel settimo giorno 1'opera sua, la

quale avea fatta; e riposo il setlimo giorno da tulte le opere, le quali

aveva compiute. La Volgata legge; Complevitque Deus die septi-

mo opus suum quod fecerat, ma dicendo nel v. medesimo che il

Signore cesso da ogni opera nel 7. giorno : requievit die septimo

ab universo opere, quod patrarat, e ripetendosi cio nel v. seguenle
2

e in allri luoghi della Sacra Scrittura ,
e manifesto che qui complevit

prendersi per compleverat, e cosi leggeremmo nell'originale, se

1 V. questo volume pag. 145 e segg.

2 v. 3. Ex. XX, 11. XXX, 17. Deuteron. V, 14 AdUebraeos IV, 4,
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questo fosse scritto in latino
,
e non in una lingua , cue non ha va-

rieta di tempi passati. II teslo e la versione Samaritana leggono qui :

compi nel Seslo giorno : cosi anche la versione Siriaca
,

e il te-

sto greco de' LXX
,

e questa lezione e adoltata da alcuni moderni

comenlatori. Forse qualche interprete sostilui sesto a setlimo, perche

altri non credesse, alcune delle opere di Dio essere state pro'dolte-

dopo la Sesta giornata. Comunque siasi
,
e cerlo che alle sei miste-

riose giornate riempiute dalle operazioni divine venne dietro questa

settima del riposo o piuttosto della cessazione da nuove operazioni.

Che Iddio riposasse da tutte le opere sue (dice S. Agostino) non

altrimenti dee inlendersi, se non che verun' altra natura non fu dipoi

formata da Lui , senza peraltro ch' Ei lasciasse di reggere e di con-

servarele gia fatte. E evidente che il riposo di Dio, non fail riposo

di uno stanco dalle fatiche
,
durate nei di preceduli ,

ma soltanto un

cessare da nuove opere : in ebreo roi# suona cessavit. Aristobulo r

presso Eusebio l
,
dice : riposa, cioe alle cose da se fatte die ripo-

so e stabilita, perpetuita ed ordine fisso, rato ed immutabik. Se

alcuna cosa avvenisse sul nostro globo ,
la quale segnasse una ma-

nifesta divisione tra la sesta giornata e questa settima, io lo ignoro

Nel Genesi non si determina quando di questa; debba collocarsi il

principio e quando il fine. La consueta formola et fuit vespera corn-

pie la sesta giornata, come le precedent!, ma non lasetlkna. Que-

sta ebbe certamente un principio , quando ,
formata Eva

,
cesso il

Creatore dal produrre nuovi esseri sulla nostra terra
-

r ma il fine di

essa quando mai fu ? Fu in un'epoca qualunque di questa giornata di

quiele e di conservazione ? Questo termine io lo cerco, ma non so-

trovarlo. Ventiqualtro ore , dopo formata la donna ,
non termino cer-

tamente quel divino riposo , ne cesso quella eessazione da nuove di-

vine operazioni : Iddio nou pose mano a nuove opere , dopo il riposo

d'un giorno solare
,
a guisa d'un artigiano o d' un agricoltore , che,

dopo il riposo della domenica, la mattina del lunedi, torna al trava

glio della bottega o del campo. Anche oggidi sembra durare quella

1 Praeparat. L. XIII, c. 6.
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gioroata dell'operoso cessamento ,
nella qualc il Padre dell' universe*

(prescindcndo ancora dalle spiritual! operazioni) usque modoopera-

lur 1
,
conservando le create opere e le concreate leggi ; perche nuo-

ve classi, o ordini, o specie di soslanze, almenonel nostro globo 1'on-

nipotenza non produce ,
ne quei grandi effetli e mutazioni estranee

aU'ordine presente, le quali apparvero nelle prime giornate, quando

preparavasi 1'esistenza delle creature nascllure nelle giornate scguen-

ti
,
ed in particolare nella sesla. La settima giornata , come scrisse

S. Agostino 2, e senza sera, ne conosce 1'occaso. Dura luttora que-

sta settima giornata della quiete o cessazione divina
, questo periodo

della consen azione
,
e durera finche al Creatore piaccia ,

doe finche

ad Esso non sia a grado mutar sulla nostra terra lo stabilito ordine

delle cose. Invero non veggiamo (se non vogliamo trascendere i con-

fini della natura
) qual novello periodo ,

o qual novella formazione di

esseri sia da aspettare.

V. 3. E benedissc (Iddto) questo settimo giorno e (cioe) losan-

lifico; perche in esso avea riposalo (cessato) da tutte le opere, che

Iddio aveva create per formarle 3.

II divino riposo o piultosto la cessazione dalle sue opere voile Dio

che servisse di tipo o di esemplare all' uomo
,
che doveva per sei

giorni della seltimana faticare
,
e nella settima giornata (nel sabbato)

riposare, e far riposare i suoi servi
,
e ancora gli nnimali domeslici,

e passare quel giorno negli esercizii del culto
,
e in una innocente e

religiosa letizia. Benedisse Iddio a questo giorno ,
e il benedirlo fu

destinalo a giorno sacro e festivo
,

e decreto
,
che come tale fos-

se in seguito venerate ed osservato dal popolo di Dio. Se il precetlo

dell' osservanza del sabbato fosse fatto ai primi parent! , e se qui

sia menlovato per anticipazione ,
e non dovesse obbligare se non sot-

to la legge mosaica, e punto controverso fra gli interpreti. Filone e

1 lo. V, 17.

2 Dies septimus sine vespera est nee habet occatum. Conf. L. XHI
,
c. 36.

3 Et sanctificavit, puo renders! ancora id est sanctificavit , dacche la par-

ticella copulativa (^et) talora vale doe, idest.
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molti Ebrei favoriscono la prima sentenza ,
e con essi il Caterino ,

il Ribera, 1'A Lapide ecc. ; si citano per 1'opposto Beda, il Pererio, 11

Tostato ecc. Sembra all'ArciYescovo Martini che le parole adoperate

in questo verso 3 sieno assai favorevoli all'opinione di quesli in-

terpreti antichi e moderni
,

i quali hanno creduto
,

che fmo da quel

tempo rimanesse il sabbato assegnato da Dio al suo culto, in memo-

ria del benefizio della Creazione, o che come tale fu osservato ed ono-

rato da' figliuoli di Adamo. Ancora la frase, con cui comincia la pro-

mulgazione di questa legge fatta sul Sinai, sembra rammentare piut-

tosto un' antica legge che non imporne una nuova : Memento ut diem

sabbati sanctifices 1.

E vano ripetere ,
lo abbiamo altrove accennato ,

che dal precetto

del sabbato, e da quello analogo dell'anno sabatico, nulla puo dedur-

si a decidere concludentemente la queslione intorno alia natura e

alia durata de' giorni genesiaci. Se poterono de' giorni ordinari ser-

vire di tipo agli anni
, perche non polerono le giornate divine

( per

avventura senza comparazione piu lunghe )
essere come il lipo e 1'e-

semplare delle ordinarie nostre giornate tanto piu brevi 2?

Non so trattenermi dal far qui una osservazione , che mi sembra

di qualche momento. Nel C. II del Genesi si fa come una ricapito-

lazione delle istorie delle sei giornate. Appena si tocca delle opere

1 Ex. XX, 8. Memento ut diem sabbati sanctifices. Sex diebus operaberis,

et fades omnia opera lua. Septimo autem diesabbatum Domini Dei tui est:

non fades omne opus in eo tu, et films tuns et filia tua, servus tuus et ancilla

tua, iumentum lumn et advena, qui est intra portas tuas. Sex enim diebus fe-

cit Dominus caelum et terram et mare et omnia, quae in eis sunt, et requievit

in die septimo: iddrco benedixit Dominus did sabbati ,
et sanctificavit eum.

2 S. Ireneo
(
ad occasione della minaccia fatta ad Adamo : quacumque die

comederis ex eo, morte morieris] scrisse che Adamo pote dirsi morto il gior-

no, in cui pecc6, dacche la sua vita non giunse a mille anni : Sunt autem mil-

le anni diesunus. Lo stesso dice S. Giustino (Dial, cum Tryph.). Lattanzio

ancora lascio scritto: Dies magnus Dei mille annorum circulo terminatur

(Dm. Inst. L. VII, c. 14). Simili frasi sitrovano presso i Rabbini (ap. Schoet-

genium EOT. hebr. T. J., pag. 1052 ).
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del terzo e del sesto giorno ;
ed ecco quel poco aggiunto intorno a

quelle due giornate ci somministra argomenti valid!
,
se punto io

veggo, per impugnare la volgare doltrina de' giorni eguali in durala

ai nostri giorni solari. Cio ne muove a pensare, die eziandio negli

altri giorni troveremmo qualcosa di somigliante, ove, come qui intor-

no alia terza ed alia sesta giornata, cosi intorno a ciascuna dellc altre

quattro ci avesse qualche particolarita aggiunto il sacro scrittore.

L' ultima frase del v. 3. avea riposato da tutte le opere, che

Iddio avea creato per formarle sembra
,

cosi potersi intendere :

Iddio cesso da tutte le opere, che fmo allora aveva falle, creando da I

nulla la materia, e poscia in tante guise ed a tanti usi foggiandola.

Primo facia , postea composita declaranlur 1 . Rerum substanlia

simul creata est
,
sed simul species formula non est; el quod simul

extitit per substanliam materiae , non simul apparuit per speciem

formae 2.

Utque istum faceret dives Sapientia munduni,

Cuncta simul genuit; sed post haec semina rerum

Ornavit superinductis informia formis 3.

"E qui, terminate di esporre, secondo le mie deboli forze, e non

trascurando i lumi, che la scienza moderna sembra somministrarci,

le setle giornale del mondo creato, diamo un rapido sguardo a cia-

scuno de' periodi trascorsi. Creata dal nulla la materia dell' univer-

so, pel volere onnipotente del Greatore, in principio lemporis, come

scrive S. Agostino 4, in istato probabilmente atomico
,
e in qualche

senso caotico, segui il primo fenomeno e il primo periodo, che di-

remo della luce
,
ed ancora

(
se bene mi sono apposto nell' intende-

re quel primo divino comando
) puo dirsi periodo del fuoco ,

della

1 AMBROS. Exaemer. L. 1, c. 7.

2 GREG. MAGNUS Moral. L
3 MAR. VICTOR. L. 1, Cam. in Gen.

4 In cxordio mundi quando fieri coepit. S. AMBROGIO. Simul c\im tempore

caelum et terra creata sunt. S. TOM. S, 1 par. q. XLV, art. 3 ad 4.

Serve Y, vol. II, fasc. 291 . 18 17 Aprile 1 862
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conflagrazione, e periodo chimieo. Yenne dietro a queslo il secondo

periodo dell'almosfera, del firmamento, e della divisione delle acque.

11 terzo periodo fu della vegetazione. Nel quarto sembra die 1' aria

fosse al lutlo purificala, e queslo puo da noi appellarsi il periodo si-

dereo o astronomico, perche gli astri apparvero alia nostra terra, e,

almeno rispetlo ad essa, ebbero il nascimento. II quinto periodo fu

della vita animale
;
e il seslo della inlelligenza, mercecche in esso ap-

parvero non solamente i bruti di piu perfetta organizzazione, ma an-

cora 1'essere intelligente, fatto ad immagine e somiglianza del Crea-

tore, e cosi fu compiuta e ineoronata 1'opera del Sommo Artefice. A

questo periodo suecede il sabbato o il periodo della cessazione da

nuove opere. Questo e il periodo della conservazione
,

nel quale il

Creatore nel suo riposo e occupato nel conservare le create sostanze

e le leggi ad esse imposte, e questo periodo della conservazione pos-

siamo ben a ragione dire die dura tuttora.

Se tanta e la lunghezza di questo settimo periodo ossia di questa

seltima giornata, non si vede perche tanto breve, quanto volgarmen-

te si crede, debba essere la durata di ognuna delle giornate, le quali

precedeltero e prepararono questa sellima ed ultima.

Veggo ora pensarsi da alcuni die, subito dopo la colpa de'prinii

nostri progenitori, avvenisse nel noslro globo una grande calastrofe,

per la quale molto resto alleralo, e deteriorate, e privato in gran par-

te della sua spontanea fecoudita. Non so se alcuno vorra credere con

questa catastrofe o iniziata o terminata la giornata settima: ne se

cotal catastrofe abbia alcun fondamento: so die il Sacro Testo nulla

ne dice, ne fa lerminare tristamente il lieto e santiflcato giorno set-

timo, ne alcuno porra, io penso, per compimento e come per corona

della formazione e dell' ornamento della terra un periodo di punizio-

ue, di deterioramento, di degradazione.

Vengo ora alia imporlante conseguenza, che e il principale scopo

di questo mio qualunque lavoro. Le principal! condusioni ehe dalla

scienza umana si traggono, e le quali si e cercato stabilire ne' pre-

cedenti articoli, erano stale enunciate da Mose nel principio del Ge-

nesi. Non ignore die akuni con ottime intenzioni disapprovano questi
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raffronti della verita rivelata eoWa naturale
,

e taluno arriva a dire

cbe esso feme piu dalte parte di tali difensori , ehe non dai dichia-

rati awersarii. Ma convien distinguere il modo col quale puo farsi

e si fa questo confronlo. Se si pretende far quadrare ed sacro testo

un particolare si-sterna e la ipotesi di qualche scrittore, allora, to con-

eedo
,
corresi rischio di profanare la parola di Dio

,
facendola ser-

vire a difesa delle ipotesi amane
,

le quali per avventura saranno

smentite da posteriori osservazioni. Noi non pretendiamo cite fosse

nel legislatore Israelita tanla scienza astronomica e geologica quan-

ta puo trovarsi nei moderni seienziati in seguito degli increment!

riceTuti nei tempi a noi prossimi dagli studii natural!. Non e neces-

sario supporre tanta scienza in Mose e neppure in Adamo, e altri puo,

ache riguardo al primo parente, tenersela, se piaee, col Nazianzeno,,

eon Teofilo Anliocheno e con Giovanni Damasceno 1. Sarebbe strana

presunzione pretendere di rinvenire nel Genesi quanto le scienze na-

turali ci hanno disvel'ato negli ultiini tempi. bisognerebbe preten-

dere fatta a quello scriltore una comunicazione di onniscienza, qua-

le non sembra conTenire all' umana natura
,
almeno nello slato pre-

sente, o non saprernmo ove arrestarei, come bene ha osservato il

Buekland. Le cognizioni aslronomiche es. gr., non dico di Ipparco

e di Tolomeo, ma quelle del Copernico ,
del Keplero ,

di Galilo ,
o

ancora di Newton sarebbero insufilcienti per Laplace ;
come quelle

chimiehe e geologiclie de' piu dotti chimici e geologi sarebbero pro-

bilmente insufficienti per coloro, i quali con piu Mice successo col-

tiveFaimo quest! studii nel venturo secolo.

Bastava che Mose non ci insegnasse il falso ed ollre a do c'istruis-

se di alcune verita, nelle quali non e punto possibile ne probabile che

fosse
1

istruito dalla scienza umana ,
e percio debbasi erederlo illu-

strato in cio da luce- superiore cioe dalla divina rivelazione, o imme-

diatamente a lui fatta ovvero discesagli dal primo Padre o da altro

de piu antichi Patriarch!. Anziehe pretendere Mose assai illuminato

nelle scienze nalurali, dalla mancanza appunto della scienza umana

1 Vide PETAVFCM de Opif. lib. II, c: 9.
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crediamo confermata la condusione ora accennata. Non era suo otficio

istruire il suo popolo nelle umane scienze , poco utili ad esso e che

esso era per avvenlura poco alto a comprendere ;
ond' e che, eziandio

conoscendo parecchie curiosila nalurali, mi fo a credere, non avrebbe

avuta premura di erudire in esse gl' Israeliti, i quali era intento prin-

cipalmente ad allontanare dal culto superstizioso degli astri, degli

animali e d' ogni creatura
, inculcando loro 1' unico Autore di tulto ,

cui soltanto dovevano lode, culto ed obbedienza.

Lo scriltore del Genesi ispirato da Dio ci ha lascialo nel breve

suo esamerone, una cosmogonia, o, se piu piace, una geogonia, dac-

che del nostro globo principalmente, e quasi unicamente fa parola.

Ma pero questo suo compendio e at to a destare 1' ammirazione delle

persone islruite, che trovano in uno scrittore cosi vetusto delle co-

gnizioni della scienza umana non manifestate se non nei tempi piu

recenti, ma insieme lo trovano assai semplice, e da potersi nella sua

corteccia da ognuno comprendere. Esso non fa motto ue de' trilobi-

ti
,
ne dei plerodattili ,

ne d' una ittiologia pressoche tulta differente

dall' attuale
,
ne de' mammiferi o retlili fossili ritrovati dal Cuvier,

dal Buckland e da altri, per mentovare i quali non avrebbe pur tro-

vato voce opporluna. Ma ognuno poteva inlendere, che Iddio soltan-

to e eterno ed increato
,
che la sua parola, doe il suo volere

, cavo

dal nulla, nel principio del tempo, la materia tulla de' cieli e della

terra, cioe dell'universo : verita sublimi, comeche ignorate da' piu il-

lustri e celebrati filosofi delle genti. Cosi tutti comprendevano che il

primo fenomeno nell' universe o almeno nel globo nostro fu una gran

luce o fuoco, comeche di tal fenomeno non vedessero, ne subodoras-

sero la cagion fisica, ne gli effetti. Ognuno poteva inteudere che po-

scia il Creatore voile che fosse 1' atmosfera ,
la quale dividendo le

acque superiori dalle inferiori, sostenesse in alto le nubi. Ognuno

agevolmente intendeva che, al tempo stabilito, un altro comando del-

1' Onnipotente aveva fatto che da certe parti del nostro globo si ri-

tirassero le acque , le quali tutlo per 1' innanzi il coprivano ,
e la-

sciassero il passo alle terre asciutte, acconce all'abitazione degli ani-

mali terrestri e dell' uomo
,
e le terre asciulte si vestissero di vege-
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tabili. Polcvasi, eziandio dai piu rozzi, comprendere, come al divino

volere i luminari del cielo cominciarono a splendere sulla terra, ed

a questa apparvero il sole, la luna e le stelle, o sia poi che i lumi-

nari celesti allora, e non prima, fossero creati, o che allora soltanlo

cominciassero ad apparire alia terra per rimovimento di ostacolo , o

per altra a noi non ben nota cagione. Ne piu difficile era intendere,

come a un nuovo comando di Quei che puote cominciassero i mari a

brulicare di pesci e di altri animali, cui conviene si fatto mezzo, ed

ancora di reltili acquatici ed anfibii, ed i volatili ad aleggiare e scor-

rere pe' variati campi dell' aria
,

e finalraente come Iddio compi e

perfeziono la sua grand' opera, popolando le terre asciulte di animali

di piu elevata organizzazione, cioe di mammiferi, altri erbivori, altri

carnivori, altri domestic!, altri selvaggi, e corono il gran lavoro colla

creazione dell' essere bipede, parlante, ragionevole, destinato a fare

quasi da vice-Dio sulla terra, e dominare sui pesci delle acque ,
sui

volatili dell' aria, e sopra le bestie tutte della terra. I contemporanei

di Mose vedevano la bonta delle opere divine, di cui si fa motto nelle

cinque precedute giornale, e vedevano grandemente buono il tutt'in-

sieme della creazione. Hoc dicunt eliam quaeque pulcra corpora,

quia longe pulcrius est corpus , quod ex membris pulcris omnibus

constal, quam ipsa membra singula, quorum ordinalissimo convenlu

completur universum, quamvis et ilia eliam singillalim pulcra sunt 1.

Ma se penetriamo un poco sotto questa corteccia ,
come non am-

mirare la Sapienza ,
che di Ik spicca? Di questa Sapienza ripiena

quella soprammodo mirabil madre de' sette invitti giovani Maccabei,

alia costanza esortavali, pereuntes septemfilios conspiciens, eos horta-

batur repleta sapientia, ed all'ultimo, solo superstite, volgeva quelle

parole ammirabili. Peto, nale, ut adspicias ad coelum, et terrain,

et ad omnia quae in eis sunt, et intelligas quia ex nihilo fecit ilia

Dem et hominum genus 2
;
che era dichiarare il mondo non eterno

ma creato nel principio del tempo, innalzandosi cosi colla scorta del

1 AUG. Conf. L. XIII, c. XXVIII.

2 II. Mach. VII, vv. 20-29.
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legislatore Israelita, ove non potevano guidaiia, non che gli altri piu

celebrati filosofanti gentili, ne pure quel divin Plato,

Che in quella schiera ando piu presso al segno,

Al quale aggiunse, a chi dal Cielo e dato 1.

Ne questa prima e fondaraental verita e la sola svelataei dall' Esa-

merone Mosaico.

(II.) Le opere della creazione, comeche polessero tutle datt'Onnipo-

tenza compiersi in uno indivisibile islante, si voile che procedessero

successivamente e gradataraente.

(III.) II primo stato delk iioslra terra fii una specie di eaos, rale

a dire una congerie di atomi, in apparenza disordinati e confusi, ma

pero tutti disposli dalla Pro\\idenza al luogo ed all' officio , a cui

erano ordinali : non erano ancora particelle composte, molto meno

esseri organizzati.

(IV.) II primo fenomeno, die apparve nel mondo ,
o almeno nel

nostro globo, fu una gran luce o un gran fuoco.

(V.) Iddie, nel creare e formare la natura, e particolaraiente gli

esseri organizzati, statui quesla legge : gli esseri piu sempliei ed im-

perfelli vengano a luce i primi, e soltanto dopo questi i piu perfelti e

di piu complicata organizzazione, salve sempre peraltro le necessarie

condizioni di esistenza, cioe che ciascuna specie allora venisse a lu-

ce, quando tutto era apparecchiato e disposto per la sua, sussistenza.

(VI.) La terra
,
che poi apparve asciutta e comincio a rives tirsi

di piante terrestri, emerse dal sena delle acque, le quali da prima

tutto copriyano il globo.

(VII.) Per un certo tempo non fu nel nostro globo alcuna vita, n&

vegetabile m animale.

(VIIL) Le piante, eziandio terrestri, eominciarono a germogliare r

anziche gli animali guizzando, serpeggiando, volando o camminando,

animassero le acque, 1' aria e la terra.

1 PETRARCA Trionfi.
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(IX.) I mammiferi lerrestri (gli animali di piu perfetla organizza-

zione, quelli che formano la classe piu clevata fra gli animali verte-

bral!) o sieno erbivori o carnivori, non popolarono la terra, se non

dopo gli altri piu imperfeili animali, e specialmente dopoche le acque

formicolavano di animali vivenli.

(X.) Finalmente la creazione dell'iiomo, della crealura fatta ad

immagine e somiglianza del Oeatore, e destinata a dominar sulla

terra, e sugli abitatori dell'acque, e sui volanti per 1'aria, e sulle

beslie de' campi e delle selve
, questa creazione perfeziono e corono

il regno animale.

A queste dieci proposizioni saremo paghi, omcttcndone qualche al-

tra, non oscuramente indicata dal sacro scriltore, come quella che

la vita animale cbbe principio nelle aequc (Gen. I, 20
). Queste pro-

posizioni si confermano dai geologi con numerosissime osservazioni,

specialmente relative ai fossili organic!. Ma lo studio di quest! o,

come dicesi
,
la paleontologia c di una data recente; nei filosofi che

chiamiamo antichi, recenti per altro in comparazione di Mose, si

trovano piutloslo specolazioni general! siill' origine della nostra terra,

che non una scienza fondata suH'osservazione dei fall!. Con grand!

spese di applicazione e di fatica essi studiarono i movimenti e le po-

sizioni dei corpi celesti, ed acquistarono alcune cognizioni intorno ai

tre regni della natura
;
ma 1' istoria antica del globo, comeche scrit-

ta in caratteri del pari luminosi ed imponenti ,
era per essi restata

come un libro chiuso, di cui ignoravano infino 1'esistenza 1. Come

dunque troviamo queste proposizioni chiaramente enunciate nel piu

anUco dei libri, nell' infanzia delle scienze umane c prima assai che

si sospettasse 1'esistenza di quelli studii, che soli a tali conclusion!

potevano condurre, e cio fra una gente avvilita per lungo tempo

dalla piu degradante servitu? Non avendo potuto H sacro Storico

acquistarle per mezzo dell' umane scienze, altro non rimane, se non

che ne sia stato istruHo per divina rivelazione
;
e perci6 1' istoria del-

la creazione ,
la quale leggiamo nel principio de' libri sacri , abba-

1 L\ELL Principii di Geoloyia L. I, C. 2.
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stanza ci persuade di un' antica rivelazione del Creatore comunicata

agli uomini.

Iddio puo in diverse maniere comunicarsi all' uomo, o illustrando

la sua mente e imprimendovi le cognizioni e le idee die a lui piace ;

o per via dell' immaginazione imprimendo in essa de' fantasmi sim-

bolici, talvolta oscuri, ma dichiarati poi dagli eventi o dalle parole;

o finalmente per la via de' sensi
,
o favellando immedialamenle al

veggente, o per mezzo di alcun suo ministro, o facendo passare co-

me sotto i suoi occhi gli avvenimenti futuri
,
o ancora i passati ad

esso naturalmente ignoti. Parecchi poeti hanno immaginato che un

angelo descrivesse al primo padre del genere umano la storia suc-

cessiva della creazione, della quale esso era stato 1' ultimo frutto.

Porta la palma fra quesli il Milton : nel Paradiso Perduto 1 s' in-

troduce il primo Parente
,
mosso dalla brama di conoscere quanto

deulro 1'Eden o fuori, prima ch' ei fosse, era avvenuto ,
e inconta-

nente 1'arcangelo Raffaele ,
ad appagare il suo desiderio

,
comincia

la descrizione dell' opera de'sei giorni divini della creazione, descri-

zione che e comunemente riputata un capo d' opera della poesia in-

glese. E certo che 1'uomo avria ignorato molti avvenimenti che eb-

bero luogo prima che fosse occhio umano per attestarli
,
o umana

memoria per registrarli, o almeno non avria formato intorno ad essi

se non tarde e deboli congetture, ove non gli fosse stato permesso ,

come ai primi parenti ,
di comunicare colle intelligenze che lo ave-

vano precedulo nella creazione, o col Creatore medesimo. Non pos-

siamo determinare la forma della rivelazione, per cui mezzo fu por-

tata alia conoscenza dell' uomo la storia preadamitica del mondo

creato. Questa storia del passato era ad Adamo ed ai suoi tigliuoli

non meno ignota del futuro, ed a farla loro palese era duopo 1'equi-

valente di una profezia. Si e osservato, le varie scene dell' esamero-

ne essere come quadri profetici contenenti ciascuno una fase princi-

pale del dramma della creazione, onde e che la rivelazione ha il ca-

rattere di profezia mediante la visione. Sembra dunque abbastanza

1 Lib. VII.
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verisimile che queslo appunto fosse il modo di rivelazione con cui fu

all' uomo manifestafa 1' opera del Creatore
, tanto piu che di Mose

troviamo da Dio stesso aflermalo ,
che con esso comunicava aperta-

mente, non gia per mezzo di enigmi o d'immagini oscure 1. Ouesto

modo di manifestazione delle verita altronde dall' uomo ignorale non

e punto inusilato, e pole Mose vedere le rappresentazioni successive

delle grandi opere delle sei giornate , come vide il roveto ardente

senza consumarsi 2, come vide il modello del tabernacolo e di quan-

to ad esso apparteneva ,
e fra T altre cose del candelabro d'oro 3,

il quale portato a Roma dai vincitori
, veggiamo tultora rappresen-

talo nell' arco trionfale eretto in onore di Tito.

Trovo che questo modo di concepire la rivelazione dell' Esame-

rone A7a a grado a parecchi moderni : pochi anni sono che Ugo Mil-

ler lo ha trattato con giusta estensione in una sua lezione 4. Noi

altresi ci eravamo proposli di esporlo nel modo che a noi pareva il

piu verisimile. Ma ce ne asteniamo, almeno per ora, volendo porre

un termine a questo alquanto lungo lavoro
,
adesso che ci troviamo

pervenuti al naturale suo termine.

1 At non tails servus meus Moyses . . . ore enim ad os loquor ei, et palam;

et non per aenigmala et fir/urns Domimtm videt. Numer. c. XII, vv. 6, 7, 8.

2 Exod. C. III.

3 Inspice et fac sccundum exemplar , quod tibi in monte monstralum esl

Exod. XXY, V. ult. luxta exemplum (
o vista o visione) quod ostendit Domi-

nus Moysi, ita operalus est candelabrum. Numeror. c. YIII, v. 4. II candela-

bro dell' arco di Tito da alcuni non si crede una perfetta rappreseutazione

dell' originale , pure e generalmente ed a ragione riguardato come la pin

esatta approssimazione ,
che di esso abbiamo. Dacche rattenzione pubblica

si rivolse a questo iniportante pezzo di scoltura, si trov 6 che tutte le prece-

denti rappresentazioni, prese dalla descrizione scritta, erano al lutto erronee.

4 The Testimony of the liocks : or Geology in its bearings on the two

Theologies, natural and revealed, by Hugh Miller, autore del : The old red

sandstone, e del Footprints of the Creator. Edinburg 1857. Lecture Fourth.

The Mosaic vision oj Creation p. 157-191 ; cioe : Tcstimonianza delle roc-

ce, o geologia in relazione alle due teologie naturale e rivelata
, per UGO

MILLER. Ediraburgo 1857. -Lezione quarta. Visione Mosaica della Creazioue.
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Per la ragione medesima, cioe perene bramo porre lermiae a que-

st! articoli, quasi omeiio di trallare della creazioue degli angeli, del-

la quale Mose esplicitameule non fa\ella r c intorno alia quale io ave-

va posto un' appendice iinale al commenlario latino
, pubblicalo in

Napoli inlorno a queslo argomento 1 . Questa e materia lutta serbata

ai teologi e pressoche niuna relazione ka colle cose sin qui discorse.

I cristiani hanno sempre creduto all' esistenza degli Angeli, ed han-

no reputati quesli non gia sosianze etenic ed increate, ma create da

Dio non meno delle soslanze corporee : tanlo insegnano le sacre

Scritture, i Santi Padri e i Dotlori tutti della Chiesa. Basli far udir

S. Tommaso (Sum. P. I, q. LXII, a. 1, 2.) Dicilw Prov. 8. ex per-

sona Sapienliae (ab aeternoj yenitae : Dominm possedit me ab inilio

viarum sitarum, antequam quidquam facer et aprincipio: sed Angeli

sunt facti a Deo : ergo Angeli aliquundo non fuerunt. Solus Dens

Pater et Filius et Spirilus Sanctus esl ab aeterno. Hoc enim fides

catholica indubilanier ienet et omne coniravium est sicut haereticum

reputandum. Sic enim Deus creaiuras produxit quod eas ex nihilo

fecit, idest, postquam nihil fuerant. Paolo Apostolo iiisegna (Colos.

I, 16.) clie in ipso (Filio Dei} condita sunt universa in coelis et

in terra, visibilia et invisibilia, sive Tlironi , sive Dominations ,

sive Prindpatus, sive Polestatqs. Omnia per ipsum et in ipso creata

sunt; et Jpse est ante omnes et omnia in Ipso constant. Nel Canfi-

co dei Ire giovani di Babilonia gli Angeli sono rammentati i prirai

tra le opere del Crealore : Benedicite omnia opera Domini Domino. . .

Benedidte Angeli Domini Domino.

II dubbio e la questione ebber luogo sollanto intorno all' epoca

della crcazione degli Angeli. Circa hoc, dice S. Tommaso, invenitur

duplex Sanctorum Doctorum senlentia. E comunissima senteiiza dei

leologi dei secoli piu recenti, die essi sieno stali creati contempora-

neamenle al a natura corporea.

Questa controversia non pno deciders! colla ragione naturale :

Cum non ex natura rerum , diro col Vasquez ,
sed ex Dei sola

1 In historian creationis Mosaicam Commentatio 1831. Appendix de

Creations Angelomm pag. 201.
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wluntate pendeat tali ant tali puncto temporis Angelas produci: Dei

autem voluntatem nulla ratione investigare possumus ,
nisi ex Us

quae facta videmus. Cum igitur non conslet ex Us, quae facta vide-

mus, utrum Angeli cum creatura corporea aut ante illam producti

fuerint ,
nihil de voluntate Dei circa punctum productions ipsorum

ex ipsis rebus intelligere possumus (
In 1 p. , disp. 224, c. 3 ).

Dante penso che la ragione favorisse la dottrina gia coraune al

suo tempo, non sembrandogli verisimile che i motori fossero stati a

lungo senza i corpi destinati a muovere
;

,- ,

Ed anche la ragion lo \ede alquanto,

Che non concederebbe, che i motori

Senza sua perfez ion fosser cotanto
;

. XXIX.

ma quest' argomento non poteva aver vita piu lunga delle intelli-

genze motrici.

Benche, come abbiamo indicato, Mose nella storia della creazio-

ne non faccia esplicita e particolar menzione degli Angeli , pare

iuttavia solto nome di cieli aver comprese tutte le sustanze celesli e

primamente gli Angeli. Di fat to nel Salmo CXLVIII si espone e di-

chiara alquanto piu stesamente cio che Mose avea soltanto accenna-

to : ora i\i vediamo prima generalmente eccitarsi alle lodi del Crea-

tore le sustanze celesti : Laudate Dominum de coelis, laudate eitm

in excelsis : quindi dichiarasi quali sieno qneste celesti sustanze :

Laudate eum omnes Angeli ems
,

laudate eum omnes virtutes ems.

Laudate eum sol et luna . . . quia Ipse dixit et facta siml, Ipse

mandavit et creata stint.

Osserva ancora S. Agostino : Literae Sacrae maximeque vera-

ces ita dicunt in principio fecisse Deum coelum et terrain ,
ut nihil

antea fecisse intelligatur, quia hoc potius in principio fecisse dice-

retur, si quid fecisset ante cetera cuncta quae fecit. Dunque nep-

pur gli Angeli furono creali avanli la creazione del cielo e della

terra; dacche se cio fosse, non si direbbono il cielo e la terra creati

da Dio nel principio ed innanzi a tutte le sue opere.
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Molto favorevole all' indicata interpretazione delle prime parole di

Mose ed alia dotlrina comune del leologi ,
e la decretale del Conci-

lio IV Lateranense l. Tuttavia la cosa non si crede dai piu defmita

daH'autorila della Chiesa; poiche i Padri Lateranensi non vollero

definire tal quistione, ma condannare altri errori, come accenna

S. Tommaso ,
il quale scrisse un opuscolo intorno a quella decretale

(Opusc. 23}. Concilium non ex instituto
,

ne coirviene il Suarez
,

ad id definiendum , sed obiter et quasi aliud agens id dixit. Nella

Somma teologica scrive 1' Angelico : ilia tamen probabilior vide-

tur quodAngeli simulcum creatura corporea sunt creali. . . Quam-

vis contrarium non sit reputandum erroneum, praecipue propter

sententiam Gregorii Nazianzeni, cuius tanta est indoclrina christia-

na auctoritas, et nullus unquam eius dictis calumniam inferre prae-

sumpserit , sicut nee Athanasii documenlis, ut Jlieronymus dicit*

(P. l. a
qu. LXI, a. 3). Altri insigni teologi ,

come il Vasquez e il

Petavio
, negano che possa darsi a tal sentenza alcuna nola o censura

teologica. Fra gli antichi poi fii essa assai comune, specialmente fra

i greci. Non solamente la tenne il Nazianzeno, cui soltoscrive ilDa-

masceno, ma e S. Basilio ed Origene, benche confessi la cosa non

essere chiaramente insegnata ,
e Zaccaria Mitileneo e Severiano Ga-

balilano e Mose vescovo Siro, comeche affermi
,

i suoi connazionali

aderire piuttosto alia contraria opinione, ed altri. Eziandio fra i la-

tini sono di questo parere i santi Girolamo ed Ambrogio ,
Cassiano

ed altri. S. Agostino (
de Civ. Dei XI, 19, ed altrove) penso gli An-

geli essere stati creati nel primo giorno e compresi sotto il nome di

luce; ma (nel capo 38) lascia a ciascuno laliberta di pensare come

gli aggrada , purclie si confessino gli Angeli creati da Dio. Simil-

mente Teodoreto li crede non anteriori alia materia, ma avrerle che

se altri pensi oppositamente non offende la Fede ne la pieta.

1 Ecco le parole del Concilio : Dens creator omnium visibilium et invisi-

bilium, spirilualium et corporalium, quisua onmipotenti mrtutesimul abini-

1io temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spirilualem et corpora-

lem, angelicam videlicet et mundanam, et deinde humanam quasi communem

ex spirilu et corpore constitutam.
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Singolare su questo articolo fu la opinione dell' Autore del libro

de Dogmatibus JEcclesiasticis 1. In principio creavit Deus coelum et

terram et aquam ex nihilo, et cum adhuc tenebrae ipsam aquam
occullarent et aqua terram absconderet

, facti sunt Angeli et omnes

coelestes virtutes , ut non esset otiosa Dei Bonitas
, sed haberet in

quibus per multa ante spalia Bonitatem suam ostenderet. Per quelle

parole multa spatia il Suarez (de Ang. 1. 1, c. 4, n. 4) intende multa

saecula. Penso dimque questo autore die molli secoli scorressero, o

certamente un lungo spazio di tempo ,
fra la creazione del cielo e

della lerra e la luce del primo giorno.

Porro termine con qualche osservazione, per avventura non senza

importanza per le cose in addietro discorse
,
e le quali non potreb-

bero Irovarsi nei teologi dell' eta trascorse. Si e abbastanza dichia-

rato come le osservazioni natural! sembrano esigere un lungo spazio

di tempo fra la creazione della materia e la formazione del primo uo-

mo, e come a questa dotlrina non si oppone 1' insegnamenlo della

Chiesa, cio che conferma 1' adesione di molti discreli teologi. Dun-

que del pari e lecilo porre un lungo intervallo fra la creazione degli

Angeli e quella deH'uomo; dottrina appena un poco differente da

quella degli antichi Padri sopraccitali. Cosi una controversia teolo-

gica assai antica potrebbe in qualche modo conciliarsi coll'aiuto del-

le osservazioni dei geologi. Cio che pensarono quegli anlichi, cioe

avere esistito gli Angeli per alquanti ed eziandio per molti secoli

prima dell' epoca che yolgarmente dicesi della creazione del mondo

{cioe della formazione deH'uomo), cio noi ancora possiamo conce-

dere
,
e certamenle senza contraddire al concilio Lateranense o alia

dottrina dei recenti teologi, riconoscendo che Iddio dal principio del

tempo creo dal nulla e gli Angeli e i corpi. Potrebbero anche oggidi

quegli antichi, mutata al piu qualche parolelta, ripetere senza offesa

di alcuno quelle loro antiche dottrine. Potrebbe, a cagion di esempio,

ripetere S. Girolamo: sex mille necdum human! generis (il Santo

serrve nostri orbis
} implentur anni et quanta prius tempora, quantas

1 E atti'ibuito a Gennadio di Marsiglia.
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saecularwn origines arbitrandum cst praecessisse ,
in quibus An-

-yeli, Throng Dominaliones , ceteraeque Virtutes servierint Deo et

Deo iubente substiterint ! Cos! potrebbe affermare S. Ambrogio che

per lungo tempo innanzi alia creazioue dell'uomo, Cherubim et Se-

raphim cum suamlate canorae vocis suae dicunt: Sanclus, Sanctus
,

Sanctus.

Non e inutile osservare che fra coloro, i quali lenevano gli Angcli

creati lungo tempo innanzi al mon<lo corporeo, alcuni allribuivano

agli Angeli dei corpi non gia palpabili e grossolaiii come i aoslri, ma

sottilissimi ,
eterei o ignei. Sono fra questi S. Ambrogio e Cassiano,

ai qnali consente S. Basilio (lib. de Spir. Sancto c. 16 citato per

questa sentenza da Giovanni Tessakmicense in dial, lecta in Syno-

do TO, act. 5. Inoltre S. Basttio sospeito essere stata, prima di

questo mondo soggetto a niutazioni ed .a corruzione
,
una luce piu

splendida della nostra ,
ndla quale dimorassero gli Aiigeli ;

allorche

poi fu fatlo il cielo, essere restata quella luce nelle regioni soprac-

celesti, ed essere nelle tenebre rimaste leinferiori i'egk)ni, impedito

essendo ad esse il passai'e della luce per 1' inlerposizione del corpo

celeste. Da cio appare aver S. Basilio pensato, assai prima della

creazione del cielo e della terra essere esistita una vera luce ;
il cui

propagarsi era impedito dall' interposizione dei corpi opachi. Ne osta

clie questo S. Doltore -calami aaw^orov, cioe priva di corpo, la natiira

degli Angeli. Anche Seveiiauo Gabalitano dice gli Angeli intelligenti

ed incorporei spiriti , a<ju>;j.aTa, -rvey^a-ra, eppure attribuisce ad essi

UB corpicciuolo igneo o piutlosto formate di aria e di fuoco. Anche

Cesario
(
il fratello del IN'azianzeno

)
chiama immateriali i coi'pi degli

Angeli che paragona al vento, al fumo e all' aria : sono, dice, sottili

ed immateriali corpi , diversi dai nostri grossolani e palpabili. Ma

questa sentenza al presente non potrebbe piu lenersi , special mente

dopo le dichiarazioni del Concilio Laleranese, mentovalo di sopra.

Veniamo all'iiltima conclusione. Fn iecito ai Santi Gregoiio >a-

zianzeno, Girolamo, Giovanni Damascenoed allri non pochi, credere

la produzione degli Angeli di lungo tempo anteriore alia formazione

del cielo e della terra, promulgata uel principio del Genesi
;
e cio
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senza clie punto peccassero centre la Fede e neppure incorressero

iiola alcuna di teinerita, avendo scritto prima del Concilio IV di La-

terano. Resto a Gregorio il sopraimome di Teoloyo e la somma au-

torila di cui gode e gode nella Cliiesa; e S. Girolamo fu deito il

Dollor Massimo nell' inlerpretazione della Scritlura. Fu lecito cio a

S. Ambrogio, il quale inollre ripulava: nihil materialis composilionis

immune atque alienum praeler illam solam venerandae Trinitatis

subslantiam. Fu lecito non meno a Cassiano (Coll. 8, c. 7), il qiuve

eziandio (Coll. 7, c. 13) Anyelos , Archangelos , ceterasque Virtu-

tes nullalemis incorporeas aeslimavit, e donava ad essi del corpic-

ciuoli sottili, habere secundum se corpus quo subsistunt, licet multo

tenuius quam nos. Fu lecito, per tacere degli altri, al gran Basilio,

il quale agli Angeli allribuisce una sustanza aerea o ignea e non so-

lo pone essi anterior! alia creazione del cielo e della terra, ma anco-

ra una luce piu splendida della nostra benclie ad essa analoga. Cio

aci essi fu lecito benclie niuna natural ragione a cio li astringcsse ;

ne d' allra parte la Cliiesa avea in quel tempo definite nulla in!orno

a tal quistione. Molto piu dunque pare che a noi sia lecito porre un

lungo intervallo di tempo, non gia prima della creazione del cielo e

della terra
,
falta dal Creatore in principio , ma inlerposlo fra quesla

e la creazione dell' uorno, essendo a cio mossi da valide ragioni ua-

turali fondate sull' ossCrvazione de' fatli
;

e questa puo dirsi giusta-

mente una naturale rivelazione, essendo il mezzo ordinailo col quale

Iddio ci palesa le natural! verita, rimuovendo il velo die le copriva.

Ci basta sapere che le sostanze, lequali ricoprono il nostro globo,

apparvero al comando del Creatore, nell' ordine progressive indicate

dal Genesi, ne si termino il sesto giorno o periodo del divine Esa-

merone, prima che apparisse la crealura fatta ad immaginc c somi-

glianza di Dio, da cui e derivata e si e disseminata su tut la la faccia

della terra 1'universa specie umana, e a cui fu delto : cresccte e mol-

tiplicatevi, empitc la terra ed assoggettatela e dominate sui pesci del

mare, sui volalili del cielo e sopra tutti gli animali die muovonsi

sopra la terra.

Cosi sappiamo che in quella che dices! la sesta eta del mondo, ap-

parve nella noslra terra il secondo e migliore Adamo; apparve vestilo
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!' umana came il Figliuolo unigenito del Divin Padre , per redi-

raere e salvare la nostra specie, e sublimarla assai ollre 1' antico

onore, mostrandoci unita alia fragil nostra natura la sua natura divi-

.na e sappiamo clie come dal lato del prirao Adamo terrestre, profon-

damente addormentato fu tratta la sua consorte, che fu delta la ma-

dre di tutti i viventi, cosi dal lato del secondo Adamo sopito a breve

tempo dal sonno della morte, usci la sua sposa, la Chiesa Cristiana,

.piu \era madre dei viventi.

E con cio chiudiamo la serie di questi nostri articoli ,
non perche

d sia venuta meno la materia, die anzi avremmo abbondante da con-

iinuare per qualche tempo ancora questo nostro qualunque siasi la-

voro, ma perche la mal ferma sanita ci costringe benche di mala vo-

glia, ad intrameltere quesli studii. Che se piaceraal Signore di rido-

narci il primiero \igore, ripiglieremo con maggior lena 1'opera intra-

lasciata 1.

1 Quest' articolo fu 1' ultimo lavoro che detto 1'illuslre P. Pianciani,

pochi glorni prima dell' ultima malattia, che lo rapi all' amore de' suoi con-

fratelli e all' iucremento delle scienze. Tra le sue carte poi abbiamo rinve-

nuto uno scritterello rntorno al diluvio universale
,
che pubblicheremo in

questo nostro periodico ,
e che potra considerarsi come appendice al pre-

sente trattato della Cosmogonia naturale comparata col Genesi.



GIULIO
OSSIA

UN CACCIATORE DELLE ALPI

NEL 1859

XVIII.

II valoroso dottore savoiardo imbercio nel segno. Perocche indi a

\entiquattr' ore la febbre ardentissima di Natalina
,
che 1' avea con-

dotta sino al \
7

aneggiamento ,
rimise di sua violenza

,
e il domani

grado per grado le si spicco di dosso affatto : lasciandola tuttavolta

cosi fiacca e rotta e spossata, che non le rimanea tanta forza ch'ella

potesse stringere il pugno. Era dunque stato un proprissimo vam-

pore effimero, UB fuoco di paglia ,
come disse il medico : ma un

fuoco di tale acutezza, che tenne in un purgatorio di spasimi il cuore

si amante della Contessa. La quale non che distaccarsi mai un at-

timo d' ora dal letto della sua fanciulla, le si consumava anzi attorno

in un delirio d' aflanno
;

e pareva piu farnetica ella pel dolore del-

1'animo angosciato, che non la donzella per 1'accendimento del san-

gue che le confondeva in capo le specie e la ragione. Ed era uno stra-

zio a vedere lo scapigliamento e a udire 1' innamorato vaniloquio di

quella madre, dilaniata fra il doppio suo martirio di Natalina, la quale,

sembrando morirle, la incatenava che non fosse volala a salvar Giu-

lio
; e di Giulio, il quale, pericolando forse della \ita ogni momento,

1'attirava ad abbandonare Natalina nella infermila paurosa.

Serie V, vol. //, fasc. 291. 19 21 April* 1862
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Fiorenzo si batleva in fronte e dava de' piedi in terra, disperatis-

simo che quel caro vezzo del conte Giacomo , quell' occhio di sole ,

com'egli chiamava la damigella, dovesse spegnersi proprio in Ciam-

beri ,
e mentr' ell' era piu che mai raccomandatissima alia sua vigi-

lanza. E il pover' uomo, che era poi d' una pasta di miele, piangeva

couie un putto : e si che il dottore
,

il quale si tratlenne quasi tutta

il di e la notte presso 1'ammalata, lo doveva strappare dalla presen-

za della dama
, perche non le sovraddoppiasse il cruccio e lo spa-

vento. Oh che giornata fu quella ! iva poscia disfogandosi ;
che

passione ! Se non impazzai allora
,
non ammattisco piu ! A cin-

quanlott'anni io mi sentiva rinfanciullito ! E dicendo queslo a Na-

talina nella sua comr

alescenza, le prendeva la mano, gliela baciucca-

va e inondava tutta di lagrime ,
con una lenerezza che e' pareva li-

quefarsele sopra.

Ne si YUO! negare che egli, nei tredici giorni di sosta che diman-

do il pieno ricoveramento della donzella
,
non fosse d' incomparabile

aiuto e sollievo alia Contessa. Mercecche balbettava un po' di fran-

cese bastardo , imparacchiato nella giovinezza da suo padre, il qua-

le avea militato in grado d'ufficiale solto le bandiere di JVapoleone L
Or tosto che avea dato asselto alle sue faccende , si metleva sem-

pre in cerca di uotizie, e si procacciava giomali di Francia e di Pie-

monte, e ue empiva la testa alia signora , e con benigne interprela-

zioni le commentava gli annunzii della guerra che giungevano da

Torino
;
in maniera che ella se ne ricreava, e tollerava con niinore in-

quietezza gl' indugi di quel forzato riposo. Natalina poi tanlo diletlo

si pigliava di quelle buone novelle e chiose dell'-agente, che lo faceva

chiamare ogni poco ,
se non altro perche gliele avesse ripeiute : e

sopra una mappa dell'Italia, che si teneva di continue slesa davanli,

sludiava le mosse dei tre eserciti; appuniandovi per discernerli spilli

a capocchie di vari colori
,

de' quali avea pieno il torsello , e collo-

cando Giulio, ch'ella segnava col suo spillon d' oro a foglie di lopa-

zio, sempre al sicuro e dietro i Francesi. E cosi gabbava graziosa-

mente se stessa ed illudeva la ri

'madre, la quale pure compiace\asi di

quel trastullevole inganno fanciullesco. Ondeche, per mostrarsi rico-

noscente a Fiorenzo di queste sue cure si delicate, la signora gli fece

leggere le profumate lodi che della sua affezione e buona servitu ella
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scriveva al conte Giacomo : del che fu si lielo che non capiva nella

pclle ;
e ne gongolava piu che non delle laule mance, con cui essa lo

venne rimunerando .

Al termine del sesto di
,

il medico permise alia convalescents di

uscire a una passeggiata in carrozza e di visitare la Chiesa catledrale.

Quantunque la madre le avesse gia fatta rilrattare la generosa obla-

zione della sua vita in luogo di quella di Giulio
,
ed ella avesse toc-

eato con mano che se Iddio e la Vergine sacra ne avevan gradito

1'affetlo, non ne avevano pero voluto 1'effetto
;
con tutto cio in questa

prima andata alia chiesa la prego di disdirsi nuovamente
;
di doman-

dare ogni bene pel fratello
,
ma di chiedere la sua propria guarigio-

ue, e di fare in quel cambio una promessa di voto, se ambedue fos-

sero dalla divina pieta esaudite. E concordarono che quesla fosse di

ricamar ella con le sue mani un ricco ornamento per un santuario di

Maria che e nella loro cilia
;
e di oflmrlo , con altri donativi

, qiial

pegno di grata devozione. Alche Nalalina docilrnente si piego, tanto

piu che un sacerdote
,
a cui propose il caso

,
diede ragione alia ma-

dre : e le insegno che certi sacrifizii eroici vanno fatli non per impeto

di fervore, ma con grande avvedimento e non mai senza consiglio.

Come a Dio piacque ,
la damigella torno in fiore e la mattina dei

diciolto pote sostenere il viaggio sino a Lansleburgo. Quivi si per-

notto : e il di seguente valico il Cenisio
,

sotto un fulgidissimo sole

che vagamente ripercotea le sue luci sopra le nevi ed i ghiacci sfa-

villanli piu che cristalli, nella serata giunsero prosperamente in Susa.

Alia Contessa non parea vero d' essere in Piemonte. Ella noverava

con la bramosia della dilezione materna, non piu i giorni ma le ore

che le restavano per abbracciare il figliuolo : e atlraeva largamente

quelle sottili e fresche aure subalpine ,
come godesse di respirare

1' aria che respirava il suo Giulio. E Natalina
,
insofferentissima di

aspettare pur quella nolle, ad ogni soldalo che scorgeva dalla fineslra

dell'albergo, sluzzicava Fiorenzo che fosse corso a interrogarlo, se

egli fosse per avvenlura garihaldino ,
e dove potesse trovarsi almeno

quel Tommaso che era tanto amico di suo fralello. E non furon vane

quesle rieerche. Imperocehe da un capitano assai garbato, come sono

per ordinario gli ufficiali veramente piemontesi , seppero die il corpo

de' Cacciatori delle Alpi, dai dinlorni di Casale era retrocesso e awi-
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cinatosi alia capitale ;
che non avea avulo infino allora niuno scontro

col ncmico ,
e che forsc in meno di una giornala si poteva da To-

rino giungcre al quartiere generale del Garibaldi.

A mezzodi del ventesimo di Maggio la contessa Leonzia enlro final-

mente. nclla cilia cotanlo da lei sospirata. Scese a una locanda gia de-

signatale per eccellente : e siccome Ira le varic leltere di familiarita

e di favore che portava seco, ne aveva ,una rilevantissima per un cotal

cavaliere Eugenio , personaggio di alto affare e di molla entratura

presso i Ministri
;
cosi alia bella prima, subito dopo allogatasi nell'ap-

parlamento e riforbitasi
,
monto in legno con Natalina e fu alia casa

del genliluomo. Dal quale, come altresi dalla sua dama, venne ac-

colta con tulle qucllc squisitezzc di urbanilae di schiclle e cordiali

profferle ,
che adornano tanto il vero palrizio di soil' alpe. La vollero

trattenere a lungo : ma ella se ne scuso con le molte brighe che si

altendeva dai pieghi che do\evan essere per lei alia posta. Laonde

non polendo altro, il corlese Cavaliere e la sua consorte
,
savoina di

palria e per nomc Clolilde, vollero accompagnare fmo all'albergo la

Contessa; la quale, vinta da si graziosa officiosita, si rendelle.

E cosi dopo infinili vezzeggiamenli fatli damadama Clotilde a IVata-

lina, ch'ella non finiva d'ammirare e di quasi imidiare alia madre, si

separarono ;
non senza avere slabilito di fermare quella sera il tem-

po e il modo che accertasse il ricuperamento del figliuolo pel doma-

ni. II Cavaliere gia aveva dato la cosa per bella e compita a Leonzia.

Perche questa, dimenlica di lulle le passalc angustie ed afflizioni,

non pensava piu ad allro che a far festa al suo fuggitivo Giulio, e ad

apparecchiargli un ricevimenlo degno del suo cuore smaniato.

Nel parlire clla si era messa conforme col cognato Giacomo
, che

si sarebbero scrilto reciprocamente ogni giorno : e che le leltere di

lui, fmo a un ceimo contrario del lelegrafo, sarebbero tutte state in-

dirizzatc alia posta di Torino. Un gran fascio adunque se ne dovea

essere ivi accumulate, nellc quasi tre seltimane che aveva spese nel

viaggio. Oltrc di che era ansialissima di chiarirsi ,
se Giulio avesse

ricevuto ilsuo dispaccio del di di pasqua; se il banchiere gli avesse

corrisposto con la tratta, se il figliuolo le avesse riscritlo credendola

in patria. E cotcste sollecitudini ,
com'e facile a immaginarsi, non

poco la pungevano in qucgli islanti.
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Salita pero nel suo quartiere sisenti anchepiu rimescolata, come

si \icle porgere da Fiorenzo una trenlina circa di plichi ,
die alle

sopraccarte ravvisava provenienti quali da amiche
, quali da con-

giunti , quali ,
ed erano i piu ,

dal conte Giacomo. Natalina 1'aiuta-

va a sceverar leltera da lellera : die la signora ardeva di aprire in-

nanzi traito quelle del cognato ,
e s' ingegnava di serbare 1' ordine

del tempo. Pur vislane una del detto Conle die era doppia, senza

piu 1'affeiTO e laceratone il suggello ,
in quel die la spiegava, cadde

a terra 1' altra che v' era dentro. La fanciulla chinasi a raccoglierla

e miratala : E Giulio ! grida sguizzolando in piedi rossa di

corallo. Oh ! sclama la madre trasalendo
;

dalla a me
;

ve-

diamo: sicuro! e Giulio! La schiude con mano vacillanle e

legge forte : Madre mia carissima
;
son io ! e lui ! Alii figlio

mio ! La donzella sofficca la testa sotto il braccio della Contessa

per vederci un pocolino andi' ella. mamma, com' e stata tulta

bagnata! dice subilo; sia cascata iieH'acqua? Leonzia sorda,

muta, inlenta solo in quella carta, e presa, dopo lettene poche righe,

da un trabalzamento d'amore, fe uno sforzo per premersi il foglio al

petto ;
ma con quella mossa diede una tale stretta al collo della fan-

ciulla, die essa guai come una cucciolelta pestata. La madre si

riscuote c le volge uno sguardolino si gioiosamente lagrimoso, che

Natalina, scordatasi del dolore, le si avventa cupidissima alle mani

e le \;uole strappare la carta. Che gara e die lotta fu quella ! Ma le

parti furono uguagliale con Io spediente di collocarsi in modo, die

ambedue a un' ora stessa leggessero a piacimenlo. Noi slimiamo im-

possibile negozio ritrarre, comeche a botlc e a scorci, le commozioni

risvegliate in loro due da questa lettera di Giulio. Ognuno da se

polra farsene un concetto, esaminandola tal quale ce la da il testo

genuine die qui slampiamo.

Madre mia carissima

Ponlcstura 2 Maggio 1859 ore 11 di nolle .

Col vollo pieno di confusione \i scrivo per rendervi grazie del

voslro bel dispaccio lelegrafico, die io ebbi solo ier 1'altro 30 Apri-

le in Brozolo sotto il Po. Non ho avuto il tempo di rispondere prima
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d' ora , perche abbiamo sempre marciato
,
e io era stracco morto.

leri con 1' indirizzo del mio amico Tommaso *
ebbi dal banchiere

*

di Torino le due mila lire in biglietti ,
e gli mando stanotte la riee-

vuta. Ve ne ringrazio quanto so e posso. Ma piu di tutto vi ringra-

zio perche mi amate ancora e mi avete perdonato, giacche mi dice-

ste che mi abbracciavate. Oh come aveva bisogno di questo vostro

saluto che mi ha ridonato la pace ! E impossibile che , cosi affati-

cato come sono adesso
,

vi esprima quel che sento. Vi basti che vi

scrivo gittando piu lagrime dagli occhi che parole dalla penna : e

ve ne accorgerete dalla carla.

Adunque io vi chiedo perdono , cento mila volte perdono. Che

errore ho fatto io a scappare di casa! Povera mamma, chi sa quan-

to avrete patito per cagion mia ! Io non posso piu pensare a voi senza

struggermi di rimorso. Siate pero sicura che io vi ho sempre amata

come il core del cor mio
,

e che quando dissi e scrissi a Natalina

che voi mi odiavate ed eravate tiranna
,
non credeva nemmen io a

quel ch' io diceva e scriveva. Non so dove avessi il cervello. Com-

patitemi e perdonatemi. Sappiate anzi che non ho piu avuto un' on-

cia di bene, da che mi sono inquietato con voi. Ma se il Signore mi

salva la vita
,
e se mi mandate a prendere e ci riuniamo

,
com' e

mio aceesissimo desiderio
,

io spero che sarete contenta di me
,
e

che io saro sempre la vostra consolazione. Ve Io prometto con la

mano sul cuore.

Non posso tenermi per altro dal dichiararvi
, quasi fossi al tri-

bunale di Dio, che non fu vera la cosa per la quale mi toglieste la

vostra grazia. Io ne era innocentissimo
,

e neppure mi era passata

per la fantasia mai mai. Cio che mi diede piu dispiacere e che mi

turbo e sconvolse 1'anima, fu che mio zio me ne sgrido furiosamen-

te, dicendomi che egli era slato informato da voi ,
e minaeciandomi

di ricorrere al Governo ,
e di farmi infamare per tut la la citta, Ah

essere innocente
,

e sentirsi intonare questa canzone ,
e non essere

creduto , e veder voi che mi castigavate e mi guardavate bieca
,
e

mi mortificavate in pubblico ;
mi fece un male che non potrei dirvi !

Mi arrabbiai
, piansi moHo

,
non ardii piu dirvi una parola . cercai

separarmi da voi, caddi nella disperazione e, in quello scompiglio di

sdegni ,
mi determinai a fuggire. Ouesta e la pnra verita : e voi
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sapete di avermi avvezzalo a non dire mai bugie. Cerlo voi fosle in-

gannata : e \ i assicure COB I'-anima in mano che io sospirava di ri-

conciliarmi con voi
,
e che temeva vi foste un poco alienala da me.

Ma ci riparleremo e tutto verra a galla.

Io inlanlo studiando come fare qualche cosa che sia di vostro

gradimenlo, benche abbia fatta la Pasqua, tiUtavia mi sono risoluto

di accostarmi un' altra voita ai sacramenti : e domani torno con

1' amico mio tanto buono a fare le divozioni per voi, e anche per

prepararmi a qualunque caso in questa guerra. Ad ogni modo se nai

avvejttisse
(
ma confido che no

) qualche disgrazia ,
siaie cerlissima

che io saro andato di la da cristiano come mi avete fotto voi. Sono

stato cattivo, ma il timore di Dio non 1' ho perduto.

Bramerei empire un allro foglio per iscrivere lanle cose a Nata-

lina: ma non ho proprio il tempo e sono sfinilo per la stanchezza.

Permetletemi che ehiuda questa lettera e mi butti a dormire un po-

co. Sono agli avamposti, infangalo sino agli ocehi : i Tedeschi ci stan-

no vicini : il loro cannone si ode, e due ore fa essendo di guardia ,

ho lirato un'archibugiata al buio : mi pensava che fosse un Croato e

invece era un somarello. Ditelo a Natalina perehe rida
,

e fatemela

stare allegra e bene. Voi sapete die., dopo voi, Giulio non ha altro

tesoro al mondo che la sua orfanella. Ho fallo un cerlo disegno sopra

di lei che forse.vi gustera molto. Ma c'e tempo dadiscorrerne. Ani-

ma bella ! datelc un bacio per me , e ditele che le voglio bene tan-

to, tanto ! Addio madre mia buona e cara. II mio ftnio uome e Tito
*

Reggim. 2. Batt.
*
Comp.

* Num. *
Vi scrivero piu spesso che mi

sia dalo. Addio: vi abbraccio con Natalina, vi ridomaudo perdono

e mi \i giuro in eterno per

Figlio dell'amor vostro

GILLJO.

Che desinare? che guardare altre letlere? che disfare bauli? Fu-

ron parole. La Contessa e la figUuola svanirono su quella scritta di

Giulio e vi slettero sopra smemorate da tre ore
;
sen^a che ne 1'agen-

te , ne la cameriera potessero nulla a smuoverle daH'otlomana, nella

quale erano assise a for la notomia d'ogni punto e d'ogni virgola di



296 GIULIO OSSIA UN CACCIATORE DELLE ALPI

quel foglio. La madre folleggiava di gaudio e numerando i segni del-

le lagrirae gocciate a Giulio nello scrivere
,

li baciava con ineffabile

tenerezza : e ogni poco si accostava la carta al seno con tanta veemen-

za di affelto, die parea volesse farsi trapassare ncllc viscere e imme-

desimare con 1'anima i sensi cosi amorosamenle filiali del suo Giulio

raweduto. Natalina poi stupiva di tutla la lellera, le sembrava che

1'avesse dellata al fratello 1'angelo custode: ma quell' ultimo para-

grafo che cominciava Bramerei le sapeva si dolce
,
le tor-

nava si ghiotlo, le scendeva si lene e soave al cuore, che non voleva

rilegger altro : e nel suo semplice candore pretendeva che la ma-

dre lo avesse riciso dal resto con le forbid
,
e datolo a se

,
come

cosa inleramente sua e vero fiore del fiore .di quello slillato delle

amorevolezze di Giulio. Anzi lutto la pizzicava quel cerlo disegno

ch'egli diceva di aver fatto sopra di lei
;
ed annoiava la madre con

cento quesiti, per tentar pure d' indovinare qual esser potesse. E men-

tre questa era lulta in pescare i modi da concordare 1' innocenza as-

serita per se dal figlio, con do ch'ella conosceva essere diversamen-

1e
; quella la veniva tribolando con le sue puerili interrogazioni, sino

a dimandarle se Giulio intendesse mai di chiamarla nel suo reggi-

mento a fare seco il garibaldino : e si diceva pronta , purche sempre

fosse stala con lui.

Ill ultimo si desino. Fiorenzo udendosi magnificare da Natalina le

meraviglie di quella lettera
,
e massimamente dell' ultima parte che

era proprio un balsamo cordiale ;
cerco se \i fosse un saluto ancora

per lui. E inleso che no : Hem ! disse con un po' di niffoletto;

speriamo che la contrizione sia buona : ma non mi pare perfetla.

II padrondno avrebbe una partitella da saldare anche con me : un

certo schiaffo che mi diede .... basta ! speriamo bene ! E qui fii

di nuovo sopraffatto dalla damigella, che non si saziava piii di fare il

panegirico di Giulio
;
c veniva strologando qual pranzo gli si doves-

se fare per festeggiarlo, indicando ella tutlo cio die sapeva essere

di suo maggioj* gusto. E 1'agentc promettere che si eseguirebbe ogni

cosa appunlino.

Al finire della tavola sopraggiunse il cavalicrc Eugenio con la sua

signora. Madama, diss' egli dopo i primi convenevoli ;
il conte di
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Cavour, tornaloci da una corsa al quartier generale dell' imperatore

Napolcone in Alessandria, e che ho vcdulo testc, si rechera ad ono-

re di riceverla domatlina, o nel suo palazzo intorno alle nove; o agli

uffici del Minislero dopo le died : a suo grado.

Obbligatissima di tanta genlilezza ! ripiglio la Contcssa con alto

ammirativo
;
ma die polrei ripromeltermi pel fatto mio da un abboc-

camenlo con esso lui?

Tutto, madaraa : egli e il Minislro onnipolente, e con un tocco

del telegrafo puo renderle il figliuolo in poche ore.

Dio lodalo! e come vi e paruto egli disposto?

Egregiamenle ! Mi ha detto e ripetuto che egli si slimerSt av-

venturoso di fare un buon uffizio a una signora di casato cosl cospi-

cuo com' e madama
;
e dalla quale altende favori nella sua citla per

la gran causa dell' Italia.

Oh Cavaliere, il signor Conte la falla di grosso! lo non m' im-

paccio di politica ;
e il miglior favore che io creda poter fare all'Ita-

lia, si e di allevarle nel figliuol mio un probo citladino di piu.

E dile poco, Contessa? soggiunse la signora Clotilde; queslo e

molto, e tutto!

Per voi, madama, e per me si; ma pel conte di Cavour? ne du-

bito. Comunque sia
,
rest! pur fermo che domatlina io andro a lui.

E voi, Cavaliere, sareste lanto cortese che mi voleste personalmente

accompagriare ?

Dover mio, signora: e alle otto saro col legno nel cortile del-

1' albergo a' suoi comandi.

Con questa inlelligenza enlrarono in altri ragionamenti infino a

che, essendo gia notte cupa ,
si lasciarono. Ma qual sonno pole mai

pigliare Leonzia, con 1'anima percossa dalla tempesta di tante e cosi

gagliarde agitazioni ? con accanto quella pia leltera di Giulio, che

ella si sarebbe comprata a costo del sangue delle sue vene ? con la

sicurezza , e quesla volta infallibile
,
che quanto prima si sarebbe

serrato fra le braccia malerne
, gi^t pacificato e penlito , quel figlio

ch' ella non avea mai amato con maggiore svisceralezza, che allora

quando 1' avea perduto? quel figlio che da presso a due mesi era il

battito del cuor suo, il delirio della sua mente, 1'agonia della sua\ita?
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XIX.

Sulle ore olto e mezzo del mattino la Gontessa , dopo dati gli or-

dini alia figliuola che con la cameriera fosse uscita o a piedi o in

carrozza a diporto o a visitare il lempio della Consolata ,
moTeva in

compagnla del cavaliere Eugenio per la residenza del conte di Ca-

vour. Pervenuti nelle anticamere, subitamente furono introdotti : e la

signora si vide aceolta con una civilta die, se non adeguava la sua

espetlazione, era tuttavfa irreprensibile quanto a strette regole di

convenienza.

Conciossiache il conte Canaille di Cavour non fu mai un damerino

da stare sui trawpoli delle smorfie phi raffinate dei salotti di Parigi.

Era in tutto e per tutto signore, e insiemeraente nn di coloro che i

francesi chiarnano homines d'affaires, che e dire un compito faccen-

diero- : piu loquace che parlatore, di un fare sciolto ed accostevole,

come quegli che sapeva molto bene arieggiarsi al tratto borgese ed

al garbft cavalleresco
;

all' aspetfo per altro piu campagnuolo che

gentiluomo. Era di pelo traente al rossiccio, di carnagione dilicata,

di fronte alta e fuor di proporzione lala e spaziosa : gli occhi avea

>ivaci, trafiggenti, maliziosissimi
; quasi sempre ristretti e socchiusi

come cW agu7:za e sforza la pupilla : la quale, attraverso le lenti dei

suoi occhialini d'oro, gittava un lume che non capivi mai se ti fe-

nsse o ti leccasse. II naso aveva un tantinello schiacciato alle froge;

squarciatissima la bocca ,
le cui labbra mobilissime erano un tesoro

mesataribile di sardonici ghignetti : e tutto il pieno volto quasi incor-

nieiato da una folia lista di barba, che gli fesciava le mandibule e gli

girava sotto il mento. Nel resto era tarchiato anzi che no, londo di

corpo e di statura che toccava giustamente la mezzana. Le mani non

teneva mai quiete : e dove non gli cadesse altro in che occuparle, le

si stropicciava allegramente 1' una con 1' altra
;

il che gli dava una

eerta ariona d'uomo gioviafe e il piu pago del mondo. Dicono che

costui sia stato il piu gran diplomatics, ossia imbrogliatore, dei nostri

tempi : chi sa pero che egli nello strofinio delle mani non riponesse

quel s<>fflmo dell'arte maseheratrice del pensiero, che il Talleyrand
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collocava nella mendacita delle parole ? Tra il gesto e la voce iion e

solo affinita
,
e parenlela.

Appresso le consueie cerimonie sedutisi, la Contessa c il suo com-

pagno in una decenle agrippina c il Contc in un seggiolone , quest!

dato di piglio a una stecchelta d' avorio, sembro titubai'e un podiino

ad appiccare il discorso con la dama : la quale grave in contegno e

splendida della sua naturale ed avvencnte maesta , si palesava per

donna con cui non erano da far celie. Senonche il Conte, rassodalosi

in sella, principle: II Cavalierc si compiacque gia iersera, di ma-

nifeslarmi la cagione della genlilissima visila di madama. A me,

come a ministro della guerra, spelta 1' affare suo : ed io mi credo fe-

lice di poter servire la Contessa. Esigerc ch' ella si content! di sa-

crificare il figliuolo unico all' Ilalia, e prelendenza soverchia : lo vcdo

anch' io. Diea pure quando vuolc e dove, e il suo signer figlio !e

sara restituito,

grazie infinite di tanlabonta! rispose quesla con una mossa

di gioia che non pote celare. Ma io sono prouta a sosliluirgli un

cambio, od a redimeiio a qualunque pi-czzo.

Oibo, Contessa! 1' unico prezzo die ardirei dimaudare per

questo, sarebbc che ella di casato si illustre, si ricco e di tanle ade-

renze nclle Romagne, guardasse con niiuore avversionje la causa del

Re e dell' Italia. Io so inollo bene con chi ho 1'onore tu' parlare : ma

la contrariela delle noslre opinioni poliliche ricerca appunlo che io

mi affretli a soddisfarla.

Sarebbe a dire, signor Conle? Io non 1' inlendo bene. Dcside-

rerebbe ella forse che, .per gratiludine di questo favore, io cessassi di

essere suddita fedele del santo Padre Pio IX? Se queslo intende, mi

scusi
;
ella forse non mi conosce.

Maino, madama, Dio guardi ! noi lutli siamo suddili spiriluali

rispettosissimi del Santo Padre : il re Vittorio Emanuelc nc e il pri-

mo fra gl' Italian!
;
e se ne gloria.

Ne godo assaissimo; replico la dama con un sorrisetto pun-

genie ;
io pero e la mia famiglia abbiamo la gloria di essere eziandio

suoi sudditi temporali. Ho educati i miei due figli neH'amore e nella

devozione a questo loro Re : e tenga per fernao, che io nella mia pa-

tria non ne riconosco e non ne riconoscero allro mai.
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Troppo mi e nolo ! e questo bramerei di conscguirc dall'animo

nobile e leale di madaraa, che cominciasse non dico a parteggiare

per noi, ma a giudicare meno sinistramenle il nostro Governo, e a

rimirare d' occhio meno storto gli avvenimenti che forse soprastano

anche alle Romagne. Posso sperarlo?

No, Conte; riprese vibratamenle Leonzia
;
nella casa mia non e

esempio di uno solo che sia stato fellone al Santo Padre. Ella si per-

suada che non saro io la prima a contaminare di questa macchia

1' onore domestico, e a lasciare un tanto obbrobrio in eredita al fi-

gliuol mio.

Oh, Conlessa, non si scaldi di grazia! soggiunse il Cavaliere;

il signor conte di Cavour non richiede questo da lei, ne ha in animo

di trafficare sul suo cuore di madre la riputazione del casato.

Si capisce, si capisce ! ripiglio il Cavour dandosi una strofma-

tina
;
la Contessa parla qui con noi, come c usa nei suoi circoli di ve-

glia, col fiore dei papalini di
*

,
che vi hanno sempre portiera alza-

ta: e io la stimo due cotanti phi. E donna di carattere! disse cal-

cando gli accenti con un ghignolino annacquaticcio.

Si, Conte, e di un Credo solo
; ripicco ella con una occhiata che

fe torcer le labbra al Ministro. Ma per tornare alia cosa mia, segui-

io, potrei sapere dove sia mio figliuolo?

Eh ! in marcia
; rispose il Conte mirando la stecca che si ri-

maneggiava fra le dita.

Ma verso dove? in che luogo?

Non potrei dirglielo prccisamente ; riprese un po' impacciato :

e stato alquanto sopra pensiero e guardandosi le unghie ; quando Io

vuole ? dimando.

Subito
, al piu presto: oh Dio mio! oggi, ora se e possibile!

Ebbenc, Io desidera qui in Torino o le sarebbe piu grato di

andarlo ad incontrare domani, per esempio. ... in Chivasso?

Oh, signore ! sino a domani?

Piu presto del vapore io non saprei farlo muovere. II piu che

sia in poter mio, e di farglielo fermar subito col telegrafo.

Ah si, Conte, Io faccia ! e gli significhi che sua madre e in To-

rino; replico con impeto amoroso la Contessa. II Cavour squassa
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tin campanello ; entra un valletlo : abbranca la penna e si metle a

scriverc. Poi rivoltosi alia (lama: Che nomc? Giulio: cioe se

V e mutato quello sciocco Oh ! esclamo il Conic in mcraviglia ;
ad

ogni modo qual e? Tito
*

Reggimenlo? battaglione? compa-

gnia? La Conlessa diede i numeri e 1'altro li segno. Ma in sul

terminare: Conic, ripiglio ella con voce pielosamenle fioca; mio

figlio ha un amico la, un ragazzo di diciasselt' anni scappalo anche

lui da' suoi : poverello ! Deh sarebbe possibile liberare anche quella

crealura e ridonarla alia sua famiglia? a una madre come me?

Hum ! via, per la Contessa non ho rifiuli : nome? cognome?

numeri? La dama detlo con una Ictizia die la fciceva guizzare, c

il valletlo, cennalo che si alle parole che gli bisbiglio il Conle in un

orecchio
, usci col dispaccio. Dopo di che il Cavour rifattosi alia si-

gnora : Sono lielo
; prese a dire sogguardandola fra le lenli con

un occhielto che frizzava
;
sono lielo di aver moslralo con 1' opera

a madama
, che il conte di Cavour non e poi quel trislo che si dice

ne' suoi crocchi di serala.

Mi stupisco ! le pare ? soggiunse Leonzia avviluppala e un po'

vermiglia. lo me le professo lenutissima
,
e avro sempre in memo-

ria questa nobilissima corlesia. Dunque me li concede ambedue i

giovani?

Senza dubbio. Ora va Y ordine al quarliere generale di Gari-

baldi
, che sieno fermati ambedue al primo luogo di posata del suo

oorpo. II Cavaliere lo udira da me phi iardi : e madama potra fin da

questa sera mandarvi persona di sua fiducia a levarli.

Mandarvi? io, andro io a levarmeli.

Non la consiglierei a farlo. In tempo di guerra le donne vuol

prudenza che slieno indietro. Dia relta a me
; spedisca altri, ed ella

aspetli a Chivasso, dove infallibilmenle i due giovani arriveranno....;

e rizzatosi a osservare una carta geograiica ;
arriveranno domani

ilopo il mezzodi.

Ma chi polrebb' andare? dues' ella turbatetta.

-
Io, madama, col suo agente ; rispose il Cavaliere.

Ah, signor mio buono, e troppa genlilezza!

Sara un vero diletto per me , polere ricondurre fra le braccia

della Contessa il suo Giulio.



302 GIUL10 OSSIA tTV CACCIATORE DELLE ALPI

Oh ! io sono confusa di tanta bonta
,
e non ho proprio parole

da teslificare a lor signori la mia riconoscenza.

Niente Contessa; replico il Cavour sorgendo e stropicciandosi

pazzescamente le mani
;
a me basta ch' ella si sia avveduta che se il

Governo del Papa e di suo genio, il nostro non e-poi quella versiera

che forse forse la Contessa si credeva.

Pur io non so rendermi ad accettare i due giovani senza im

compenso;. io pretendo di sborsare cio che e dovuto per i cambii.

Ba' ! non se ne parli ; ripiglio il Conte. II quale, accomialan^-

dola con molta finezza di maniere, si ritiro. La daraa tra giubilante

e stupefatta rimonto in carrozza col compagno : ed egli notifico tosto

al cocchiere che avesse data una lunga volta, per aver agio di in-

tertenersi a favellare liberamente con lei deH'urgentissirao negozio r

e cosi di buon trolto furono per la via.

XX.

Solo uao ignaro dell'andamento delle cose pubbliche in Italia, po-

trebbe meravigliare che Camillo di Cavour fosse cosi per iilo e per

segno indettato dell' essere della conlessa Leonzia
,

del suo pensare

in politica e del fiero abbominio in die ella aveva le triste arti e le

negre perfidie dei faziosi. Oggimai e conto insino ai pargoli, che*

quell' astutissimo cospiratore in giornea d' uom di Stato
,

fu il gran

maestro delle rivolte italiane, e il regolatore delle societa clandesti-

ne che, sotlo la sua verga ,
tramavano in occulto Io sconvolgimento

di tutta la Penisola. In lui facevano capo i Comitali seltarii d' ogni

provincia, e da iui procedevano gli avvisi
,

i consigli, i comandi e^

piu che altro, le somme del danaro con cui si guadagnava a torme i

traditori e gli spergiuri, siccome altri compera in sul mercalo i bec-

chi ed i somieri. Oltraccio aveva spie e cagnotti che campando al

suo soldo ivano braccheggiando per tutte le citta, e gli riferivano per

appunto il bene ed il male, il bello ed il bnilto die scoprivano col

loro fiuto. Per non dire se non dell' Emilia ,
di cui era la Conlessa,

e fatto notorio e comprovatissimo ,
die il Pepoli ed il Minghetli era-

no in Bologna i caporali della congrega facinorosa : e che di la
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governavano con la moneta e con gli addirizzamenti tulta la Irafila, ai

danni del Papa e del suo Dominio temporale nelle Romagne. Or co-

storo due erano legati a filo doppio col Cavour
;
ne e bisogno che

perdiamo tempo a rimenvbrare i grass! slipendii onde ne furono ri-

munerati, e i lawli posli che hanno di poi conquistati nel siraposio

magnifico del Regno d' Italia. Le Rivelazioni del Curletti agente se-

crelo del conte di Cavour, che sono venute in luce
, svelano aperta-

mente nn visibilio di vergogne ; ma si aspetta ancora che tragga in-

nanzi qualcuno dei tanti che vi sono infamali
,
a pnrgarsi con una

franca e solenne mentita dell' onta che ne deriva al loro nome.

Che quindi il Ministro onr.ipotente di Torino fosse cosi a ca-

pello informato delle propensioni politiche della Contessa
,
non e da

fame le ammirazioni : massimamente chi avverla ch'ella per la chia-

rezza del lignaggio, per 1'opulenza del casato e per 1'ornamento del-

le sue dot! , godeva molta stima nella sua nativa citta, e v' era auto-

revole non meno che ascoltala. Parecchi riguardi vietano a noi di

allargarci in maggiori particolari. Ma il detto finora e oltrebaslante

a far capire ,
che il conle di Cavour area grande interesse a ingra-

ziarsi questa dama
,
e a cattivarne la benevolenza alia rivoluzione ,

che indi a poche settimane doveva scoppiare nell' Emilia, come tre-

muoto di sotterra. II perche messasi ella a ridere col Cavaliere delle

colui vanissime speranze, che cioe ella fosse mai per divenir ligia ai

tre colori del Piemonte
;
si insinuo piu presto a cercare da lui la ra-

gione del mistero, nel quale il Ministro le avea ravvolto il luogo dove

potesse allora essere il figliuol suo.

II cavalier Eugenio, comeche non fosse col conte di Cavour a mo'

di due anime in im nocciuolo, gli era nondimeno quasi amico: e

appo lui odorava spesso piu d' uno di quei secret!
,
che si serbano

Impenetrabilmente chiusi alle nari dei profani. Non che fosse un libe-

rale nel rigido senso del vocabolo : che, se do fosse stato, giammai

la Contessa non si sarebbe umiliata a procacciarsi lettere onorevolis-

.simamente commendatizie col ricapito di lui. Ma era un di que' gen-

tiluomini che a un gran fondo di virtu, di religione e di onesta di

vecchio conio, accoppiano tutlo quello di novitk odienie che non fa

manifestamente a calci con la coscienza. Non teneva, no il piede in
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due staffe, ma su per giu in una e nella meta di un'allra. Per

lui Casa Savoia era tutto. Delia cosi delta indipendenza dell' Italia

poco o nulla si curava, se non in quanto poleva essere un bel prete-

sto da ingrandirne la monarchia sarda. Voleva intatta la Signoria

del Pontefice ,
voleva i Principi italiani sul loro trono

, voleva illesa

la giustizia : ma tutlo ci6 pure-he la famosa politica delle foglie del

carciofo seguitasse a germogliare, sotto 1'ombra dello Statute e dei

principii dell' ottanlanove : i quali egli aveva una certa sua guisa

d'interprctare, che non iva molto ai versi de' liberali e dava scan-

dalo ai codini. Era un uccello anfibio, direbbe qualcuno. E noi, che

scriviamo in Roma , lo potremmo definire paragonandolo al Ponte-

rollo sul Tevere ,
il quale comincia con piloni vetusti ed archi rug-

ginosi ,
e lermina in un modernissimo tavolato sospeso a corde di

ferro : e mezzo nuovo e mezzo antico ; un non si sa che
,
a cui si

stenta trovare 1' appellazione nel dizionario delle arti. Tal era il buon

Cavaliere in que' giorni : tutto al caso percio di appagare anche in

questa sua curiosita la dama ,
e dissiparle quella nuvoletta che om-

brava d' un leggerissimo velo il sereno giubilo del suo cuore.

Non le faccia specie, Contessa, le soggiuns' egli, questo miste-

ro. II Cavour non puo palesare i movimenti degli eserciti. So io per

altro che al Garibaldi e slata affidata dal Re direttamente la condotta

di una spedizione ,
che si vuol tenere copertissima. Guai se gli Au-

striaci ne avessero un sentore! Tulta la gioventu, che egli si trae

dietro, sarebbe tagliata miseramente a pezzi.

Ma e ella inoltrata quesla spedizione?

Ho onde congetturare che si.

E arriveremo in ora di ricuperare Giulio, prima di qualche

combaltimento ?

Certo, certo
;
non ne abbia il minimo dubbio.

Ma sul sodo? Cavaliere, non mi illudete.

Si rassicuri ,
madama

,
dorma sulla mia parola come sopra

un doppio origliere.

Or dunque, ripiglio ella rischiarandosi in viso; come mai il

Governo del Re si vale per questa guerra ,
che si spaccia tutta di

civilta, si vale, dico, di quell' assassino del Garibaldi e gli confida un,
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corpo da guidare ? Non basta il nome solo di quel mascalzone a

insudiciare una bandiera? lo, a pensare che quel forsennato del mio-

Giulio s' e ilo a mettere sotto di lui
, ardo di tanto rossorc che mr

casca il volto in terra.

Eh, Contessa, ella non ha torto ! Pure \i sarebbero molte con-

siderazioni da fore. 11 conte di Cavour anela a conciliare tulti i par-

tili nell' unico scopo di otlenere il Irionfo della causa nazionale :

egli saviamente, a parer mio, accelta il concorso di tulti gli ele-

menti -
. Poi forse il Garibaldi e migliore della sua fama : odo che ha

prestato giuramenlo a re Vittorio: che vuol di phi? E a chiamarlo-

assassino andrei adagio. Uomo di coraggio , per essere egli e; ne

credo di errare affermando che ha intenzioni buone, o almeno non

cattive.

Quanta indulgenza, Cavaliere, per quel masnadiero ! In Fran-

cia non si pensa di tal forma. Nel mio viaggio e nella dimora die

ho dovuta fare in Ciamberi, mi sono avvenuta in parecchi General!

francesi, i quali digrumavaiio assai malamente la congiunzione delle

loro spade con quella di colui
,
che scacciarono da Roma nel 1849,

Ne fremevano, e se ne richiamavano con agre lagnanze. lo polrei ci-

tarvene due
,
con cui pranzai un giorno, i quali affermarono che lo

stesso Napoleone avea un gran che fare
,
a raddolcire ai marescialli

dell'esercito la pillola di questo disonore.

Vero : e anzi ci calo da Parigi un come divieto di servirci df

lui. Ma ragioni gravissimc suggerirono al Cavour di operare altri-

menti. II generate Lamarmora sicuramente, finche e stalo ministroK

della guerra, si e attraversato con ogni potere alia formazione*dei

Cacciatori delle Alpi. Che vuole, madama? Tulto e relative a questo-

mondo ! E con do non si desse mai a credere che il Cavow abbia

palpato il Garibaldi. Lo ha tenuto anzi a stecchetlo, e gli ha fatto

stentare persino le arrni
;
e quanto gli e stato possibile di negare,

tulto ha negato al suo corpo. Orsu! animo, Contessa, il suo Giulio

sara tolto di la e i suoi rossori svaniranno.

Questo poi no. Finche io son per vivere, mi rechcr6 a vergo-

gna estrema il trascorso di mio figlio. Con lui mi dimentichero di

tulto il passato, manco male ! e mi guardero sempre ben bene daL

Serie Y, vol. II, fasc. 291 . 20 21 Aprile 1862
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fargliene rimproveri : povero (iiulio mio ! mi e figlio, e figlio tanto

piu caro quanto piu compianto e bramato. Ma che io lasci di arros-

sire della sua pazzia ? Oh cotesto non sara mai !

Non ci e dato di atlestare con asseveranza quel che il cavaliere

Eugenio si pensi del Garibaldi in questo corrente anno del 1862.

Abbiamo qualche argomento da inferirne, che ne faccia eslimazione

assai diversa da quella d'allora. Ma che che siadi lui, bene e indu-

bitato che la contessa Leonzia non parlava a sproposito di colui che

doveva poi tramutarsi nel Liberalore della Sicilia, nel Romito della

Caprera e nel resto di quella slerminata lilania di litoli o sacrileghi

o burleschi, onde lo venera la turba de' suoi o burleschi o sacrileghi

adoratori. Perocche a leggere gli encomii che tutti i ctiltori di cote-

st' Eroe da scene gli son venuli tributando a voce e per le stampe,

e cosa non diremo se piii da riderne o da stomacarne. Anche nella

primavera di quest' anno , per le citta lombarde e fra lo schiamazzo

-di slrionesclii trionfi
, egli e stato salutato Redentore

, Messia, Cri-

slo della novella Italia, e gridato persino una divinita in terra 1.

Oh si una divinita ! Ma degna di avere per lempio i teatri e per fe-

deli gli allocchi e gli avventurieri ; come i saltimbanchi hanno per

sacrario le piazze e per devoti i monelli e i mariuoli. II caso e che

costui col divenire il Moloc della setta dei Massoni, si e palesato per

uemico il piu truculento che abbia in Italia la Chiesa cattolica
,

il

sacerdozio e il Vicark) di Cristo. Non potendo, siccome tanto ago-

gnerebbe , gavazzare col ferro nel sangue dei ministri di Dio
,
im-

preca loro con la lingua e li fulmina con la penna in lettere infernali.

Le bestemmie piu esecrande che oggidi appuzzino la Penisola contra

il Pontificato Romano
,
sono tutti fiori di quel suo stile protervo, al

quale, per essere satanico, non sappiamo che cosa manchi d' empio o

di fello. L'epistolario del Garibaldi sara il piu vivace ed espressivo

ritratto, ch'egli possa tramandare di se e deir eroico suo spirito alle

future generazioni. E allorche i nostri posteri vorranno conoscere

che fosse mai la rivoluzione italiana di questi anni , quanto pazza e

1 V. i giorna'i il Diritto 31 marzo, la Costituzione 1 aprile ,
1' Armenia 4
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qiianto scellerata ,
bastera mostrar loro quell' epistolario con dire :

Qui e 1'uorao nel quale essa piglio atti e sembianti di persona.

Tra i riferiti ragionamenti ,
e piu altri cbe risguardavano i modi

da condurre a felice teimine le pratiche ravviate
,

il coccbio enlro

neU'alrio dell' albergo. La Coniessa era ansiosissima di partecipare

alia figliuola 1' esito si lielo della sua visita mattutina. S' inteneriva

tutta a confingersi il tripudio di quella amorosetta fandulla, quando

avesse appreso cbe il domani riabbraceerebbe di sicuro il fratello, e

icon lui ne vedrebbe eziandio 1'amico sano e salvo dai pericoli dellc

.armi. Quindi e che subito smontata dal legno: E tornala la figlia

mia? inlerrogo premurosa il portiere.

Credo cbe si, signora : ebi, Alberto ! disse voltandosi a un gar-

zone cbe era li ad un uscio; e rientrata madamigella?

Si, da poco in qua ;
ci era ancbe quell'altro signore piccoletto,

con un garibaldino a cui madamigella facea lanta festa : nou ti ricor-

di? Sono iti sopra.

Ah ! e vero.

Un garibaldino? sclamo Leonzia trasecolata e dilavandosi luita

in faccia
;

le facea festa Natalina? Cavaliere, sia egli?

Gbi? Giulio? poll ! quando non fosse uno scherzo del conte di

Cavour !

Garzone, xichiese sopraffatta la dama
;
era proprio un gari-

baldino ?

Un di loro sputalo : che ! non li conosco io forse ? un reggi-

mento loro e slato in Torino lino all' altro giorno : si figuri !

E Natalina lo festeggiava?

Mi pare! lo ha preso pei bottoni, gli ha tolto la baionetta e gli

saltava intorno che sembrava a nozze.

Ah e desso ! Cavaliere ;
e il figlio mio

,
Giulio ! ripete la Con-

tessa con un tremito come fosse assalita dalla quarlana. Ma, garzone,

incalzo ella
; quel garibaldino e piutlosto altelto ? smilzo ? senza

barba ?

Cosi per appunto.

Ha gli occhi neri ? i capegli color castagno ?

Mi par bene !
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Rassembra a mia figlia?

Signora mia, non 1'ho squadralo molto : ma corbezzoli ! e un bel

giovinotlo anch' egli davvero.

Ah Dio mio, Dio mio ! e Giulio senza dubbio ! Cavaliere, por-

^getemi il braccio, aiulatemi a salir le scale, le gambe mi sorreggono

^ppena : sono madre
, compatitemi ! diceva quasi trasognata e bran-

ticando 1'appoggiatoio di ferro.

Coraggio , madama ;
le prime impressioni si sa . . . venga me-

'co ripiglio il Cavaliere offerendole il braccio e trascinandola piu

'die sostenendola su pei gradini. Leonzia sentivasi affollare il respiro,

un sudoretto freddo le occupava le giunture ,
un groppo le si anno-

dava al petto che quasi la soffocava
,

il cuore le trabalzava dentro,

i nervi le s intorpidivano ,
una fiamma di porpora le si era accesa

nel volto. Cavaliere, disse giunta a un pianerollolo e barcollando

aggrappata al braccio del gentiluomo ;
io temo che a vederlo su-

bito mi venga male : anche a lui potrebbe pregiudicare. Entriamo

nella mia stanza per 1'allra bussola. Ah Giulio ! II Cavaliere a

grande stento, e affannandosi per calmarla, la intromise nella came-

ra
,
dove ella si abbandono sopra un canape ;

e inconlanente : Vi

^prego, dissegli a sgorghi ;
non subito; ingannatemi prima un poco;

andate e poi annunziatemi che nou e Giulio; e poi . . . . Mamma,

venite, venile a vedere com' e vestito Giulio. Strillo qui trionfante

Nalalina , con un colpo improvviso alia bussola opposta. II Cava-

liere le si precipito contro per darle sulla voce : ma la Contessa a

quelle parole mando un urlo, die un soprassalto e si nascose il viso

rfra le mani.



;;;r DELI; UNITA ":

NELL' INSEGNAME1NTO FILOSOFICO

Un eccellenle lavoro del P. Enrico Ramiere e uscilo tesle alia luce

intorno aH'unila dell' insegnamento filosofico nelle scuole cattoliche 1.

E siccome 1' opera , per essere detlata in francese
,
non entra a far

parte della nostra rivisla
;
cosi abbiamo giudicato opportune parlarne

in un articolo, attesa 1' ulilila, die potrebbe provenirne ai nostri let-

tori. Nel die non faremo quasi altro, che epilogare i sensi dell' Auto-

re, senza tralasciare per allro di notar qualche punlo, in cui dissen-

tissimo per avventura da lui. Ecco quanto egli dice per lo scopo

propostosi.

Innanzi di scendere all' esame dei capi principal!, intorno a cui in

materia di filosofia le scuole cattoliche dovrebbero accordarsi tra

loro; convien risolvere alcune question! preliminari ;
e son le se-

guenti.

E ella possibile 1'unita nell' insegnamenlo della filosofia?

Questa unila e per noi d' una suprema rile\anza?

E poslo che 1' uno e 1' allro sia vero, qual mezzo dovreramo ado-

prare per conseguirla?

1 De I' unite dans V enseignement de la philosophic au sein des ecoles ca-

Iholiques, par le P. H. RAMIERE de la Compagnie de Jesus.
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A sciogliere debitamente la prima quistione ,
e mestieri chiarire

die cosa inlendesi per tale unita. Sarebbe al cerlo irragionevole pre-

tendere che per essa si debba intendere la convenienza perfelta sopra

tutte le controversie, che la ragione puo agitare. Tra si fatte contro-

versie sono mollissime, che non presentano se non mere probabilita,.

e il consenso non puo venire che dalla certezza. Inlorno a queste ha

luogo la bella parola di S. Agostino : in dubiis liberlas. E quantun-

que cio si opponga all' unila assoluta
, qual conviene ai beat! nel cie-

lo; non econtrario all' unita relativa, qual sola e possibile tra i via-

tori sulla terra. Un tal dissenso non genera discordia; perciocche la

contraddizione non ha luogo, se non tra 1' affermazione assoluta e la

negazione assoluta : ed il piu o il meno probabile non esclude nel suo

opposlo il merito all' adesione di persone prudenli. L' unita desiderata

adunque riguarda i soli punti capital! ; quelli doe
, sopra cui si ap-

poggia la certezza di tutle le nostre conoscenze razionali
;
come sareb-

bero
,
a cagion d' esempio, la legillimita dell' idea di Dio e di tulte le

idee assolute , il valore deila ragione e va dicendo.

Ora intorno a tali punti 1'umta uon solamenle e possibile, ma an-

eke e facile.. Per dirla impossibile, converrebbe negare la possibilila

della filosofla nell' uomo, e creder fatale 1' errore rispetto o alle ve-

rita d' immediata evidenza o a quelle che da esse derivano per razkK

nale discorso. L' errore non e che un atlo disordinato d' una inlelli-

genza, la quale affermi di percepire cio che ella non percepisce o

neghi di percepire cio che di fatto percepisce. A rimuovedo basta

un' attenta coasiderazione di cio che avviene uel proprio spirito, e

confessarlo lealmente. Or sostenere che una moltitcdine notevole di

filosofi caltolici sia incapace di fare 1' una o 1' altra di tali cose, e una

proposizione in niun modo accettabile. Per ristabilire dunque la pace

nelle scuole filosofiche , non ci e uopo di altro se non die intorno

alle .question! di alta gravita gli spiriti serii e sinceri vogliano sospen-

dere o ritirare un assenso , troppo precipitosamente prestato ; ne si

vede perche un atto si legittimo e si conforme a ragione debba riu-

scire, non diro impossibile, ma grave ad uomini virtuosi e che non

altro bramano se non il trionfo del vero. Cio anzi ci sembra tanto

piu facile a conseguirsi oggidi, quanto piu veggianae in questi tempi
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\igorire e crescere negli animi ben disposti la tendcnza all' unila in

lutli i punti ,
eke in qualche modo si collegano colla Religione.

Quanto al secondo quesito , esso non va soggetto a dubbio ;

tanto e cliiaro che dopo 1' unila nella fedc e nella carita
, efee costi-

tniscono la vita medesima della Chiesa, non ci ha interesse piu caro

ai difensod della verita caltolica, che 1'unita neh" insegnamento della

filosofia. Si fatta unila e sovranamenle desiderabile per se medesima;

atteso la cooeordia che Cristo vuole tra suoi seguaci : ,80^0, Pater,

nt umiin sint
,

sicut et nos unum stimus 1
;
ed e inoltre condizione

essenziale del progresso negli studii filosofici e teologici. II perfe-

zionamenlo d'una scienza non puo essere 1'effctto dello sforzo isolato

di tine o di pochi de' suoi cullori , ma richiede il concorso comune

di tutti, proseguito con costanza e armonia scambievole. GH studii

separali e cozzanli tra loro, non \arranno che a distruggersi recipro-

camente; e pero senza unitadi processo e di risuUati, la filosofia non

s'inoltrera mai daddovero, come 1' esperienza gia toltane dbvrebbe

averne cominti abbastanza. La leologia poi, come scienza, che allro

e sc aon la filosofia della rivelazione, il fruito dell' applicazione del

metodo e dei prmcipii filosofici ai dommi della Fede? Per conseguen-

za non e possibile in essa il consenso, finche regna la divisione e la

discordia nel campo filosofico. Anche qui 1' esperienza ci e di doloroso

ammaestramento, essendosi oggimai giunto, in virtu delle dissen-

sioni filosofiche, a non piu comprendere neppure i yocaboli adoperati

da S. Tommaso e dagli altri gi'andi maestri della scienza sacra. Cio

ha dajo baldanza ai nomici della \erita : se 1'unione fa la forza , la

divisione fa debolezza.

Ma quali mezzi potrebbero addurre qucsta bramata unita? Primie-

ramente una discussione franca e leak. Per intendersi, eonvien par-

larsi. E riproveTole la mania della dispnta; tuttavia e da fuggire

1'eccesso conlrario. Niuno scriltore ha diritto d' impoiTe la sua opi-

nione ad altrui
; egli non puo, se non muoverne l'intelletto rendendo-

gli manifesto quel vero, che prima non appariva. D'altra parle non

ci ha \itlona piu bella, che I' esser vinto dalla verila. In secondo

. 17, 21.
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luogo, la benevolenza. E questa I'onnipossente ristoratrice dell'iimta;

la calamita die attira irresistibilmente i cuori ,
il vincolo che lega

insieme le intelligenze. Tra i nostri avversarii convien dislinguere

quelli che sono vittime, da quelli die cercano di far delle vitlime -

quelli che errano in buona fede da quelli die errano per malizia. Con

questi secondi la dolcezza non serve die a rendergli piii insolenti ;

ma con i primi vale il detto di S. Francesco di Sales die si prcn-

dono pin moscherini con una goccia di mele, che non con una botte

di acelo. Noslro Signore fu severo con i corruttori orgogliosi, nia fu

benigno con gli erranti per dcbolezza. L' errore e una malallia del-

raiiima; chi n'e compreso involonlariamente
,
merita d'esser curalo

con carita, non ripreso con acerbezza. Voi guadagnandolo, distrug-

gete 1' errore ed acquislate un soldato novello per la difesa del vero.

In terzo luogo, il rispetto per la tradizione. Lasciamo ai falsi sa-

pienti la folle presunzione di credere la verila un prodotto del pro-

prio cefvello, e di non essere venuta al mondo se non il giorno die

apparve il loro sislema. La verila , eterna e divina, si comunica al-

1'uomo fin da quando 1' inlelligenza si apre la prima volta alia luce

del Verbo. Ella gli rifulge piu chiara e diviene in lui phi feconda,

dopo il felice connubio della ragion colla fede. I Dottori della Chie-

sa, quesle menli sublimi e si avide di verila, sono naluralraente i

maestri della scienza cristiana. II separarsi da loro, per seguire i

Iraviamenli del proprio inlelletto, non puo condurre che a lacrimevoli

rovine. II progresso e ben diverse dallo spirito di novila.

Tali sono, in piccoli cenni, le principali avve;*tenze dell' 4utore

intorno alle questioni preliminari da lui mosse. Egli vien quinci a

fame 1' applicazione a due principal! subbietli, intorno a cui segna-

tamente sono divise le scuole cattoliche
;
il valore doe della ragione,

e 1'origine delle idee. Compendiamo anche qui, come abbiam falto

finora, i suoi pensamenli.

La quislione intorno al valore della ragione, e quistione di vita o

di morte. Imperciocche se la ragione non puo nulla , non ci ha

punto filosofia possibile. E vano dunque, in tale ipotesi, ragionare

della sua unita; non potendo esser uno cloche non e. Che se alia ra-

gione si attribuisce piu virtu
,
che essa non abbia ,

si rinnoveranno
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i vaneggiamenti ,
in cui cadde la lilosofia pagana, e quella eziandio,

che nei tempi nostri ne imito 1'orgogliosa prelensione. L'unae 1'al-

tra precipitarono nel piu abbictlo scelticismo. Cosl avremmo di bel

nuoYO la negazione assolula della scienza filosofica.

Verso quell' estremo ,
che non concede alia ragione alcun potere

per giungere da se stessa al cons6guimento della verila, convergono

piu o meno molti sistemi ,
che son compresi sotto la comune deno-

minazione di tradizionalismo. Per omettere le loro \arieta, la formo-

la, in cui tutli consentono, si e che 1' ordine della fede precede I'or-

dine del concepimenlo. Pei tradizionalisti di qualunque sorta ,
lo

spirito umano non potrebbe esplicarsi, senza il previo soccorso del-

1'insegnamento. Ma essi differiscono tra loro intorno alia nalura di

si fatto insegnamento, intorno alia qualita deU'esplicamcnto intellet-

tuale per cui si richiede, intorno alia specie d' impossibilita in cui si

trova la mente destituita di quel presidio. Secondo alcuni 1' insegna-

mento dev' esser divino
;
e la fede

,
che \i corrisponde ,

dev' essere

soprannaturale. Secondo altri basta 1' insegnamento umano, e quindi

una fede che non superi 1' ordine della natura. Ne infine mancan di

quelli, i quali vogliono che cotesto insegnamento sia meramente

interiore, e simile in certo modo all' istinto intelleUuale o senso co-

mune della Scuola scozzese.

Parimente
,

alcuni intendono per esplicamento intelleUuale qua-

lunque conoscenza appartenente aH'intelletto. Altri (e son la piu parte)

restringono quella voce alle sole verita d'ordine metafisico e morale ;

tra questi ci ha di coloro, che aggiungono poter la ragione trovar

la dimostrazione di siffatte yerita, dopo averne avula 1'idea, mediante

1'allrui magistero.

Ma la nozione piu difficile a determinarsi in questo sislema si e

<juella dell' impossibilita. Tuttavia pare che esso generalmente la

stabilisca come metafisica ed assoluta
;
o almeno usa frasi che danno

ansa a interpretarla per tale.

Gli avversarii del detto sistema sono dai difensori di esso designati

col nome di semi-razionalisti ; ma questi rigettano da se siffatta ap-

pellazione ,
siccome ingiuriosa e inventata per crear invidia contro

di loro. E veramente , appartenendo essi a diverse scuole, non pos-
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sono designarsi con nome comune
,
se non in quanto convengono

nell' oppugnazione di quel sistema, e pero polrebbero nominarsi anti-

tradizionalisti.

L' Autore passa ad esporre le prove che tanto i tradizionalisti T

quanto i loro avversarii recano della propria sentenza. Essendoesse

note abbastanza a coloro
, che si occupano di studii filosofici

,
le

omettiamo per amore di brevita
;

affrettandoei a dire piuttosto del

modo che il Ramiere siiggerisce per conciliare insieme ie parti

opposte.

Un punto fondamentale ei ha
,
in cui tanto gli uni quanto gli altri

sono pienamente d'accordo. Che eosa vogliono i tradizionalisti ? Non

altro in somnaa
, se non impedire che la ragione umaua s' elevi con-

tro la ragione divina ; che presuma troppo di se
;
che obblii la sua

essenzial dipeadenza dal Greatore, e i vergognosi errori , in cui ai>-

bandonata a se stessa e caduta in addietro e cadrebbe infallibUmen-

te per I' avvenire. Or Uittocio si concede dai loro avversarii catto-

lici; i quali, nel difendere la dignita della ragione umana, non

intendouo per niun modo d' esagei'arla e favorime 1' orgoglio. Essi

altresi amano contenerla nei limiti segnali a tei da Dio
;
ricordarle la

sua nativa debolezza
; impedirne gli eccessi. Senonche essi vogliono

umiliarla, ma non confonderla
; correggerla, ma non distruggerla.

Di qui potrebbero agevolmente pigliarsi le mosse alia coaeilia-

zione. Imperocche in ordioe allo scopo anzidetlo non basterebbero

forse ai Iradizionalisti queste tre concession!? I. Che nell'assurda

ipotesi d'un uomo cresciuto, senza alcuu soccorso di educaziene, MI

mezzo alle selve, costui benche abbia, assolutamente parlaiKlo, nella

propria ragione il mezzo di giungere all' acquisto delk verUa, tutta-

via quanto al fatto gli sarebbe impossible far uso di esso mezzo r

atteso lo stato innaturale in cui verserebbe? II. Che rispetto ad una

societa piiva di tradizioni
,

i suoi membri non potrebbero che con

somma difficolta comunicarsi scambievolmente idee superior! alia

portata <lei loro bisogni quotidiani, ne giugnerebbero mai a formarsi

un corpo di dottrina e di doveri bastevole alia vila d'un essere mo-

rale? IK. Che anche una societa incivilita, la quale avesse lasciato

il deposito della rivelazjon primitiva , si ti'overebbe in una
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morale impossibilita di ristabilir quel deposito nella primiera inte-

rezza; ne i suoi filosofi (i quali sarebbero i suoi soli Dottori) per-

verrebbero giammai a Irovare la verita senza la mescolanza di grayi

ei'rori ,
ne acquisterebbero mai 1' autorita necessaria a fare aramet-

tere dagli allri i loro dettati?

D'altra parte non si vede perche i nemici del Tradizionalismo po-

trebbero avere seria difficolta a eoncedere siffatte conclusioni
; quan-

do con cio resterebbero salvi la natrva forza della ragione e i germi

naturali di conoscenza: solamente,acciocche questi si svolgano debi-

tamente, si richiederebbe che 1'uomo fosse nello stato, a cui Iddio

1' ha ordinalo, che e il sociale
;

e in questo stesso avesse necessila.

morale d'una rivelazione divina per giugnere compiiitamente, e sen-

za inciampi ,
al proprio fine. Slabilito cosi 1'accordo sopra il punto

capitale della controversia, resterebbero liberi gli accessorii, sogget-

lo non eyilabile di pacifiche discussioni. L'Autore si studia di as-

sodar la proposta eolla dislinzione tra conoscenza diretta e riflessa.

Ma perciocche questa giunta non ci sembra favorevole all' intento,

per vederci (se non eiTiamo) un po' di confusione tra la cognizione

in abito e la cognizione in atlo non avvertito l
;
crediamo bene di

1 Non ci place poi in nessun modo quella proposizione : Si Vamene se

connaissait et ne s' aimait des le premier instant de son existence, elk ne pour-

Tail jamais se porter a connattre et a aimer antre chose (pag. 99). Cio non puo

appoggiarsi a nessuna soda ragione; giacche non 1'amor di se stesso, ma 1'a-

more del bene in generale e radice e fondamento dell'amore d'ogni altro

bene particolare; e 1'idea del bene in generale non e necessario che si astrag-

ga dalla considerazione di se medesimo. Oltre a che, come puo 1'anima per-

cepire se stessa, se prima non percepisce un altro oggetto? Is'on percepisce

ella se medesima per riilessione sopra i suoi atti conoscitiA i? e gli atli conosci-

tivi, obbietto di riflessione, possono essere essi stessi uria riflessione? Sicco-

nve j)oi 1'anima non conosce se stessa per yirtii di specie rappr^sentativa ma

per la propria essenza, giacche e intima a se medesima; cosi anche prima di

conoscersi, possiede cio ehe e necessario alia sua eonoscenza, come appunto

chi serba nella memoria ossia in abilo la specie conoscitiva acquistata, ha in

se U principio per venire all'atto quando che sia. E questo voile esprimere

S. Agostino con quelle parole : 3T
ec ita sane yignit istam notitiam mens,

quando coyitando intellectam se conspicit lamquamsibi ante incognita ('uerit;

sed ita sibi nota crit, quemadmodwn notac sunt res, qv.ae memoria contincntur
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passarcene: e piuttosto riferiamo a verbo un tralto, dove egli epilo-

ga in certa guisa tutto il suo precedente discorso. Ma si noti bene

che 1' impossibilita di cui qui si ragiona ,
non e un' impossibilita

assoluta
,

cioe a dire fondata sopra 1' essenza delle cose
; beiisi e

un' impossibilita morale o relaliva, cioe a dire una somma difficolta,

risultante dagli ostacoli di ogni genere, che di fatto impediscono di

pervenire ad un fine, naturalmente e assolutamente accessibile. Tra

queste due impossibilita corre un abisso. Sostener la prima sarebbe

annullar la ragione, distruggere la distinzione Ira 1' ordine naturalc

e 1'ordine soprannaturale, rendere impeccabili gl'infedeli. Alconlra-

rio sostener la seconda e riconoscere semplicemente che oltre agli

ostacoli che arrestano I'uomo dall' asseguimento di allre verila del-

1' ordine intellettivo (iquali nasconodalla debolezza dello spirito,dal

peso dell' organismo, dalle cure e distrazioni eslerne) ; I'uomo, che

vuole acquistare e comunicare agli altri la verita morale, e di piu

trattenuto dalle formidabili opposizioni suscitategli conlro dalle male

propensioni del cuore. Colui che avra debitamente ponderato que-

ste difficolta e calcolato i pericoli di errore che imporlano , non esi-

tera punto a concedere che esse costituiscono cio che noi abbiama

chiamato impossibilita morale di farsi un sislema compiuto di verila

e d'imporlo al consorzio umano 1.

Veniamo ora all'altro punto, quello cioe che riguarda 1'origine

delle idee. Ogni ricerca d'origine in qualsivoglia cosa e malagevole;

ma qui la difficolla e resa anche piu grave dalle slrane teoriche che

intelletli, quanto sottili altrettanto indocili, vi fabbricarono sopra.

Tuttavia il problema e d'una importanza capitale in filosofia ;
ne puo

in modo alcuno schivarsene la soluzione.

Tutti i sistemi si possono ridurre a due categoric. Gli uni hanno

dedotta questa origine dall'esperienza ; gli altri 1' hanno volula per

anlicipazione nello spirito. Lasciando da banda gli estremi , 1'empi-

rismo e 1'idealismo, la dottrina che ha tirato dietro a se piu seguaci,

etiamsi non cogitenlur (De Trinit. 1. 14, c. VI). Le cose contenute nella me-

moria, in quanto tali, non si percepiscono in atto, non cogitantur; ma le loro

specie sono serbate in abito, che e uno stato medio Ira I'atto e la potenza.

1 Pag. 108.
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e stata scmpre quella di Aristotile o di Platone. La quislione si ri-

duce alia maniera di.consegiiire i concetti universal!. La dotlrinape-

ripatetica li vuole dcrivati dall' apprensionc dei particolari; e corJro-

di essa cosi ragionano i Platonic!. Perche una cosa sia cavata da un'al-

tra, convien che vi sia eontenufa in qualche modo. Or come puo?

contenersi nel conlingente, nel limitato, nel lemporaneo do, che e

necessario, infmito, eterno?

Una tale difficolta crescc immensamente di forza, allorche tratlasi

dell'idea di Dio; giacche tra il Creatore e la crealura non ci ha nul-

la di comune. Sorpassalo dunque 1'abisso, che separa 1'essenza uni-

versale dall'individuo concrete; resterebbc a superare un altro abis-

so, quello doe che disgiunge 1' increato dal creato. Del resto tantot

e Inngi die 1'idea dell' infinito possa dedursi da quella del-fmito, die

anzi senza il previo concetto dell' infinito, come tipo c terminedipa-

ragone, noi non potremmo ncppur concepire il finito. Tali sono Ic

principal! ragioni del Platonismo. Di che esso conchiude, le idee do-

vere in noi stabilirsi a priori; ma nel delerminare do, si divide in

molte sentenze. Arnauld ricorre alle forme innate ncll'animo; Res-

mini le riduce tutte a una sola
,

all' idea dell'ente aslrattissimo
; al-

tri in fine si volgono alia visione diretta ed immediata di Dio. Qwe-

st' ultima -senlenza, che corre sotto il nome di onlologismo, e la piu

semplice insieme e la piu logica del sistema plalonico; ne altra scel-

ta puo essere, sc non tra essa e la dottrina di Arislotele interpretato

da S. Tommaso l. Ma contro di essa militano non poche difficolta.

Da prima si oppone al linguaggio delle divine Scrilture, che ck

rappresentano Dio come innaccessibile alia intuizione dell' uom via-

tore. Distrugge la dislinzione essenziale tra la conoscenza natu-

rale e la visione beatifica; e graluitamenle la riduce a differenza deh

piu e del meno. Contrasta alia dottrina di tutti i Padri e Dottori del-

la Chiesa ;
i quali fino all' apparizione di Malebranche han semprer

condannatoe respinto 1' Onlologismo. ^
7

e vale ricorrereaS. Agoslino;

1 Le idee innate, come modalita, di Arnauld incorrono la stessa difficol-

ta fatta aH'Aristotelismo, giacche sarebbero contingent! e finite
; concepite

poi come oggetto astralto incorrono 1'assurdo di voler 1'astratto fuori de?

concrete.
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giacche anche Giansenio vi ricorreva
,
iorcendo a proprio senno I

suoi testi. Dei resto la mente del S. Dottore e troppo raanifesta dal

suo opuscolo Ik videndo Deo
;

eel e strano ricorrere a testi spiccio-

lati, quando si ha un trattato apposito sopra la quistione. Di piu 1'on-

lologismo ridurrebbe a un solo 1' oggetto della nostra conoscenza,

a Dio
;
esclusa perfino la cognizione intellettuale, che 1'anima ha di

se stessa. L'esperienza ci dice che noi conosciarao le essenze delle

cose sensibili
,
in modo diverse da quello ond'esse sono contenute in

Dio; e pero I'onlologismo snatura il problema che TUO! risolvere. In-

fine in vigore de' suoi principii condurrebbe al panleismo ; perche

tutto cio che e, e vero
;
e tutto cio che e vero, e conoscibile. Se dunque

Dio solo e conoscibile, Dio solo e. E per fermo 1'essere e quello che

noi affermiamoperidentita delle creature, quando diciarao 1'uomo e,

le piante sono. Sopra di questo si appoggia in sostanza il panteismo

obbiettivo di Schelling.

Per conseguenza, dopo ralternativa accennata piu sopra, non resta

allro che abbracciare la dottrina tradizionale delle scuole cattoliche,

ciee quella di S. Tommaso; la quale in tanto si e rigeltata da molti. in

qvianto erroneamente si e creduta identica con quella di Locke e di

Condillac. Volgendosi ad essa i Platonici catlolici non hanno nulla a

saerificare delle loro nobili aspirazioni ,
ma solo a liberarsi dagli

sconci della loro pericolosa teorica. Imperocche che cosa infine essl

voglioao? Che le essenze delle cose sieno affrancate dall'incertezza e

dai cangiamenti perpetui dell'e&perienza sensibile, e ci appariscano

nellaloroverita eterna ed immutabile. Di piu, che le idee universal!

non siano dei vani suoni ne pure fmzioni dello spirito umano, ma

abbiano una realita vera ed obbiettiva. Soprallulto die 1' idea di

Dio si appoggi ad un fondamento sodo e sia in grado di resistere

agli assalti dello scelticismo. Or tutte queste legitlime brame sono

pienamente soddisfatle dalla dottrina caltolica dei filosofi scolaslici.

Ed in prima quanto all' essenza delle creature, tulti i peripatelici

cattolici insegnano con S. Tommaso che esse hanno il loro lipo e il

loro esemplare neh" essenza divina
;
la quale nella sua semplicissima

unita racchiude eminentemenle tutti i gradi di perfezione, che son

divisi nelle cose create. Di qui precede che sebbene contingent!
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nell' esistenza, tultavia nella loro possibilita e quanto ai caraticri co-

stilutivi del loro essere , esse sono necessarie ed immutabili
, come

necessario ed immutabile e il modello sopra cui sono esemplate. Si-

miglianze, benche irnperfelte della natura divina, le essenze delle cose

non possono spogliarsi delle condizioni intrinseche , die in loro de-

rivano dalla imitazione dell'immulabile loro prototipo. Quindi esse,

in quanto essenze, sono indipendenti dallo spazio e dal tempo; ed

inchiudono una specie d' inflnitk , per 1' alliludine die hanno di at-

tuarsi in individui senza numero. Tale e la dollrina di S. Tommaso

e degli allri scolaslici intorno alle essenze; sottratte cosialla contin-

genza e mulabilila dell' esistenza individuate, senza aJcun ricorso ad

intuizioni dirette ed immediate di Dio in se stesso.

Di qui apparisce altresi come le essenze rappresentino una vera

realita. Conciossiache e impossible che una cosa sia, senza che par-

tecipi alle leggi inlrinseche dell' essere ond'e costiluita. Cosi e impos-

sibile che lo spirito esempligrazia sia spirilo, senza cbe abbia in se

i caratteri costilutivi della natura spirituale. Che cosa dunque si ri-

cerca perche esso venga da noi conosciuto come tale? Che si dia in

noi una facolta, la quale partecipi in grado finite il potere che ha Dio

di conoscere la propria essenza. Cotesta facolla non puo fare a meno

di scoprire 1' essere che a lei si presenta ,
e le leggi immutabili che

ne reggono la quiddita. E dove quest' essere si trovi concrelato in

un singolare subbietto, bastera che la facolta conoscitiva abbia virtu

di sceverarlo dalle condizioni individual!
,
che non appartengono ad

esso necessariamente e fuor di cui puo aver luogo in quanto essenza.

Cio significa astrarre. La facolta dunque intelleltuale, dotata di virtu;

astrattiva, e sufficieate all' uopo di formare i concetti universal!.

L' Autore mette in chiarissima luce questa teorica e 1' illuslra con

esempii palpabili del come il maestro di matematica conduce il disce-

polo dalla vista della iigura singolare, segnata sulla lavagna, al con-

cepimenlo dei caratteri universali che rilucono in queila. Lo slesso

egli fa intorno all' idea di Dio
;

nel che invece di compendiare tutta

il suo discorso, amiamo meglio di recarne un piccolo tratto. Noi

supponiamo ,
cosi il Ramiere

, acquistata ,
merce dell' astrazione r

1' idea dell' essere in generale. Conoscendo 1' essere, noi siamo al
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easo d' aifermare che esso ripugna al niente
,
non solo al nienle si-

multaneo di se medesimo, ma ancora al niente assoluto, anteriore a

lui: val quanto dire,noicomprendiamo primieramenle che e impos-

sibile che una cosa sia e non sia nello slesso tempo ; in secondo luogo

che e impossibile che tin essere cominci ad esistere se non ci sia an-

leriormenle ad esso un altro essere che gli comunichi I' esislenza.

In questo modo 1' esplicazione dell' idea dell' essere ci somministra

-ad un tempo il prindpio di conlraddizione e quello di causalila. Or

<la quest'ultimo noi conchiudiamo che 1'essere, il quale comunica 1'e-

sistenza ad un altro, ossia che lo produce, non puo essere privo del-

la perfezione che questo possiede ; perocche altrimenli esso sarebbe

nulla a rispetto di tal perfezione ,
la quale per conseguenle sarebbe

prodotta dal nulla, il che ripugna. Dunque ogni perfezione, prima di

-comindare ad esistere in un ente prodotto, doe in una creatura, ha

do\uto esistere nell' ente iraprodolto e Creatore Esiste dunque

n enle improdotlo, ossia necessario, che possiede in se tulle le per-

fezioni possibili, eper opera del quale lutlo do, che e possibile, puo

essere prodotto. Or che e quest' essere, se non Tessere infmito?

E qui facciam fine ; sembrandoci che il cenno dato di queslo la-

voro del Ramiere possa bastare per invogliare ilettori aprocacciar-

-.selo, per attingere dal fonte stesso quei ragionamenti e quelle spie-

gazioni, che noi collo stringere in poco, abbiamo forse oscuralo. Se

V Autore sia per conseguire lo scopo di conciliazione che si e pro-

posto, non sapremmo assicurarlo
,
intendendo bene quanlo sia dif-

ficile indurre gli animi a smellere invelerati pregiudizii. Ad ogni

modo egli avra-il merito d' aver tratlalo con singolar maestria uno dei

punli piu ardui della scienza filosofica , ed aperla la via allc vergini

ti di conoscere la vera origine delle idee.
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La vera idea della Coslituzione delta Chiesa. Studii per Faltuazio-

ne di libera Chiesa in libero Slato
,
di EMILIO SERRA GROPPELLI

Dotlore in ambo le leggi.

Un fenomeno assai curioso e clie sembrava del tutto inesplicabile,

ci veniva offerto dai liberalissimi rivoluzionarii dei nostri giorni. Es-

si trorabavano, sicche ne echeggiasse il suono dall' un capo all'altro

del mondo, che loro scopo era la libera Chiesa in libero Stato ; ed

intanto non facevano ne fanno allro che imprigionare o esiliar Vescovi,

processar preti, sopprimere Ordini religiosi, confiscar beni ecelesia-

stici
,
esercitare in somma contra del clero una persecuzione , quale

per molli secoli non fu vedula. Per fermo che costoro sono matti ,

andava ripetendo chiunque osservava questo fenomeno : promettono

una cosa e ne fanno un' altra tulto contraria ! Se dicon da senno di

voler dare liberta alia Chiesa in corupenso della perdita del poter

temporale, perche non mostrano fin d'ora questa loro buona volonla?

Cio sarebbe tanto piu necessario, in quanto che essendo essi, a torto

o ragione non cerchiamo al presente, venuti sopra molti punli in voce

di falsarii e mancatori di parola ,
la prudenza vorrebbe che almeno

per questa parte mostrassero a falli di \oler essere leali. Perche

dunque non lasciano in pace la Chiesa ? Che diciamo ,
lasciarla in

pace ! Perche anzi la tribolano ,
la sperperano ,

la spogliano , la mi-

nacciano con intime
,
con circolari , con ordinanze , con moli popo-

lari
,

e costringono piu di sessanta Vescovi a star lontani dalle loro

Diocesi ? Forse non si saranno accorti di questa loro contraddi-

zione. Ma come non accorgersi di cio
,
che intenderebbero pertino

Sei ie V, vol. II, fasc. 291 . 21 2i Aprile J 862
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i birabi ? Sopratutto conic non accorgersenc , dopo i richiami die*

se ne sono mossi da ogni parte del mondo incivilito ? Senonche,

a solvere il groppo di tal quislione ,
viene in buon punto il signer

Serra Groppelli , diclnavandoci die cosa intendono per libera Chiesa

i nostri rigeneratori. Libera Chiesa in libero Stalo, egli dice, non

significa altro che la riforma cattolica 1
;
e la riforma catlolica con-

siste nel ricondurre la Chiesa alia liberta in die fu uei primi tre se-

coli dell'era cristana 2.

Posla una tale spiegazione , ogni apparente contrasto sparisce.

Imperocche ognuno intende che cio, che il liberalismo ilaliano sta

facendo verso la Chiesa ,
e in perfetla arnionia colla liberta che a

lei diedero i Neronl ,
i Decii , i Diocleziani. Che se fmora non si

e giunto a quell'iiltinio grado ,
non e difdlo di buona intenzione r

ma in parte dei tempi che noa permeUono tento, in parle del poler

temporale del Papa ,
che non ancora e del tutto abbaltuto. Quando

queslo loro affooato desiderio sia soddisfatto, allora i liberali italiani

si sludieraano di compire la liberta della Ghiesa
,
che essi haimo

promessa ; per ora noa possono fare altro che darne un saggio.

Qui potremrao far punto, e gitlare nel luogo, che media, il libro

del nostro doppio Dottore
; giacche esso in sostanza non si riduce

ad altro. Tultavia sara bene rivedergli il pelo un poco piu minu-

tamente
; acciocche i nostri leltori veggano di che razza sapienli e

oredenti s'insediano da loro stessi riformatori della Chiesa di Dio.

Egli intende descriverci la cosliluzione della vera Chiesa ,
i suoi

principii fondamentali ,
la sua morale

,
il suo governo ; per mostrare

quanto da cosi fatto ideale si dilunghi al presente la gerarchia cat-

tolica. Ma ad ogni pie ospinlo cade in eresie sperlicale e in ispro-

positi da scudiscio. Ne noteremo alcuni dei piu grossolani.

1 Libem Chiesa in libero Slato, significa qualche cosa di piu di abolire

ilpotere temporale del Yescovo romano c di cessare le fuuzioni politico-re-

ligiose e di separare il malrimonio civile daU'ecclesiastico
,
e di togliere ai

preti i registri dello slato civile
;

libera Clde a in libero Slalo significa una

riforma immensa, nientemeuo della RIFORMA CATTOLICA. 1*ag. 229.

2 La Chiesa non fu mai lanto libera doi>o Costantino
, quaato era stata

itei primi tre secoli. Pag. 74.
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I. La fede
,

la speranza ,
la carita sono le Ire virlu {eoloyali ,

ossia cardinali del cristiano 1. Se non la leologia , almeno il

catechismo avrebbe dovulo insegnare al nostro doltore che le virtu

teoloyali del cristiano non sono le stesse che le virtu cardinali.

Queste non sono tre, ma quattro ;
ne sono le noverate, bensi que-

ste altre : prudenza, giustizia, temperanza e fortezza 2. Le quali

si appellano cardinali, perche, come osserva S. Gregorio, in esse

tola boni operis strucliira consurgit 3. La fede poi, la speranza

e la carila si dicoao virtu teologali ,
ossia divine

,
come osserva

S. Tommaso, turn quia habent Deum proobieclo, in quantum per

eas rede ordinamur in Deum, turn quia a solo Deo nobis infundim-

twr, turn quia a sola divina revelatione in Sacra Scriptura hums-

modi virtutes traduntur 4.

II. Nessun credenle sa se ei sia dei predestinatt al bene piutto-

sto che al male 5. La predestinazione al male e eresia calviniana,

condannata dal Concilio di Trento. Deus mill omnes homines salvos

fieri el ad agnitionem veritatis venire 6. Onde il credente sa per

fede certissima che egli non e predestinato al male. Se fa il male e

si perde ,
e per sua colpa : Perditio tua ex le

,
Israel ; in me tan-

tummodo auxilium luum "7.

III. L'abuso del sesso e gli altri abusi corporal! hanno un freno

ed una evidente sanzione penale di falto nello slesso ordine lisko :

la <:oudaiifia dell'abuso sta nell'abuso stesso
,

la punizione dell'abu-

.so dall'abuso slesso e arrecata 8. Errale, signor Doltore : nel co-

dice evangelico, di cui voi parlate, la sanzione penale e la eondanmi

di tali abusi sla principalmenle in casa del diavolo
,

in cui si preci-

pita per quegli eccessi. Cristo non ci narra che il ricco^Epulone pei

suoi slravizzi incorresse in una indigestione ,
ma sibbene che sepul-

tus est in inferno, d'onde esclamava : crucior in hac flamma. Gli

adulteri \m e i rapaci e i beoni
,
e altri di simil farina

,
secondo la

1 Pag. 24.

2 Cos! S. Ambrogio, esponendo quel passo di S. Luca Bead pauperes spi-

ritu, dice: Scimus virtutes esse qiialuor cardinates: tempcrantiam, iuslitiam,

pwdentiam, forlitudinem. Lib. 5 in Lucam c. 6.

3 Aloraliwn lib. 2, e. 36. 4 Summa th. 1, 2,.q. fr2, a. 1. 5 Pag.. 18.

6 I. ad Timoth. c. 2. 7 OSEAE, c. 13. 8 Pag. 32.
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sanzione penale annunziata dall'Apostolo , regnum Dei non posside-

bunt 1
, ma se ne andranno ancor essi a Irovar 1' Epulonc nel fuoco

eterno, qui paralus est diabolo et angelis eius 2. Forse cotesta dot-

trina non garbeggia molto a cerli Dottori del giorni nostri. Ma se e

cosi
,
non favellino di Vangelo.

IV. II Redentore segnalo specialmente la necessita della castita

coniugale e del rispetto al coniugio , confermando la facolta di ripu-

diare la donna pel solo caso di adulterio 3. Anche qui il doppio

nostro Doltore prende un qui pro quo. La permissione di ripudiare

la donna pel caso di adulterio
,

di cui parla Cristo
,

si riferisce ai

soli Ebrei durante 1'antica legge raosaica
;
ma quanlo alia nuova

pei Cristiani ,
Cristo comando assolutamente : Quod Dem coniunxif,

homo non separel 4. S. Paolo poi, il quale certamente conosceva la

legge di Cristo un po' meglio del nostro Dottore, insegna aperta-

mente die il matrimonio tra i cristiani non si scioglie ,
se non pel

solo caso di morte. His, qui matrimonio iuncti sunt, praecipia

(non ego sed Dominus) uxorem a viro non discedere : quod si di-

scesserit, manere innuplam aut viro suo reconciliari. Et vir uxo-

rem non dimittat Mulier alligala est legi, quanta tempore vir

eius vivit: quod si dormierit vir eius, liberala est; cui vult, nubat 5.

Condoniamo poi al nostro esposilore della morale cristiana il non

fare nessun cenno del consigli evangelici ; giacche non sembrano

questi moko conformi al gusto dei liberali moderni , e de gustibm

non est disputandum. Anzi il nostro moralisla doltore pare che H

escluda interamente dal Crislianesimo
; giacche sentenzia che le

corporazioni monastiche sono piante parassile e da sradicare 6.

Solamente vogliamo ricordargli essere ben difficile che questo suo

pio desiderio sorlisca effetto. Imperciocche lo stato di perfezione

per 1'osservanza giurata dei consigli evangelici ha fondamento nella

parola di Cristo ,
si vis perfeclus esse etc.

,
e la parola di Cristo

non e seme da rimanere sterile nella Chiesa. Ma dirassi : gli Ordini

regolari non sono essenziali alia Religione. Rispondiamo : anche il

frutlo non ft essenziale all' albero
;
ne per questo puo inferirsi che

1 I. ad Cor. c. IV. 2 MATTH. -25. - 3 Pag. 32. 4 MATTH. 19.

S I. ad Cor. VII. 6 Pag. 220.
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lion ne sia una natural conseguenza. La similitudine e tolla dal Bal-

mes
,

il quale contra i Proleslanti scrive cosi : Si e dello die la

Religione puo vivere, senza le istiluzioni religiose Oui ci ha

un grossiero sofisma. Da die una cosa non e necessaria all'esistenza

di un' altra
,
non segue die la prima non s' ingeneri dalla seconda.

L' albero puo esistere senza i suoi fiori e i suoi frutti
;

fiori e frutti

possono certaraente cadere, senza die il robusto tronco perdala vita.

Ma finche 1'albero sussistera, puo esso raai cessare di dar prove del

suo vigore e della sua bellezza offrendo agli occhi 1' incanto de' suoi

fiori e al palato le delizic de' suoi frulli? II ruscello puo correrc in-

cessanleraente nel suo lelto di cristallo, senza i \erdi tappcli die ab-

belliscono le sue margini. Ma mentre che la sorgente versera le sue

onde, mentre die il benefico e fecondo liquore s'infiltrera nelle vene

del suolo, polranno elleno, le avvenlurate rive
,

restar aride e sle-

rili, senza colore e senza ornato? Applidiiamo quesle immagini al-

1' oggelto di cui trattiamo. . . . Egli e certo che ci ha connessione

necessaria Ira le Comunita religiose e la Religione : ecco perche dap-

pertulto si \ede die dove la Religione mette radice, quivi le Comu-

nila religiose toslaracnte germogliano 1 .

V. II nostro Doltore da continuamente alia Chiesa il nome di palto

sociale cristiano. Una tal denominazione e slranissima
, perche la

Chiesa e tolalmente d'islituzione divina, e le sue leggi e i suoi diritti

non nascono da vcrun contralto. Tanto piu e slrana in bocca sua una

tal denominazione, in quanto per lui il patto sociale e inteso al modo

di Rousseau, cioe per mera creazione dell' uomo c per istabilimento

d'un dirilto pubblico die sorga dalla collezione dei dirilli privati
2

.

VI. II Crisliancsiino non ha veruna politica, e la polilica veruna

religione 3. U Cristianesimo dunque, secondo il nostro Dottore, e

1 Le Protcstanlisme compare au Catholicisme t. 2, ch. 38.

2 II nostro Serra Groppelli pare che nel fatto della societa politica segua

la dottrina di Hobbes, cioe che essa nasca dalla necessita che ha ciascun

individuo di assicurarsi dairaltrui violenza. Onde per lui lo scopo dell'au-

torita e la sola protezione dei singoli. Di che passa a querelarsi della pena

capitale, per la ragione che la forca non e protezione dell' impiccato (pag.

68). Non sappiamo perche non si laraenti ancora della prigionia, giacche an-

che la carcere non sembra una buona protezione del carcerato.

3 Pag. 66.
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anarchico, e la politica atea. II Cristianesimo riguardera con occhio

uguale 1'obbedienza e la fellonia
;
e la pubblica autorita lascera cor-

rere ogni culto ,
1' islamismo ,

1' idolatria ,
il mormonismo o checche

altro salti in testa a ciascun cittadino
, purche non faccia ingiuria a

nessuno. Ma se il Cristianesimo non ha politica, perche S. Pietro in-

tima : omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit, e S. Paolo

minaccia che quelli che resistono alia potesla, ipsi sibi damnalionem

acquirunt? Del pari, sela politica non hareligione, perche il nostro

Dottore nella conclusione del suo libro si volge ai Consiglieri della

Corona stiraolandoli a dar mano alia rifonna cattolica da lui delinea-

ta ? Non sarebbe piu ragionevole che la politica si rimanesse nel suo

beato ateismo, senza ficcare il naso in cio che non gli appartiene?

VII. Quelli che credono in Cristo e si atteggiano esteriormente

come cristiani
,
se non hanno la carila non sono crisliani , non sono

membri della Chiesa
;

chi non ha la carita
,
non e della Chiesa di

Cristo 1. Ouesta e prelta eresia
,
sostenuta dai protestanli e dai

giansenisti. Al corpo della Chiesa militante, di cui qui si parla, ap-

partiene ogni battezzato, che o da se non se ne stacchi per manifesta

eresia o scisma , ovvero non ne venga divelto per nominale scomu-

nica. AH'anima poi di essa Chiesa appartiene chiunque in qualche,

modo parlecipa della vita infusa da Cristo. Onde benche in modo

perfelto-non sia cristiano, se non chi possiede la carita; tuttavia in

modo imperfetto non cessa di esserlo chiunque possiede almeno la

speranza o anche la s"ola fede. Sancta Ecclesia decem virginibus si-

milis esse demmttatur. In qua quia mail cum bonis et reprobi cum

electis admixli sunt, recU simitis virginibus prudentibus et fatuis esse

perhibelur 2.

VIII. Dice che la Chiesa e societa perfetta, che abbraccia tutto

1'uomo 3
;

e poi non le atlribuisce altro mezzo per conseguire il suo

fine che la persuasione 4. Ma
,
caro Dottore, la societa dee poter

1 Pag. 71. 2 S. GREGORIO M. Horn. 12 in Evany.
3 La societa religiosa e societa perfetta e generate; essa comprende tul-

to 1'uomo, di ogni sesso e di ogni eta. Pag. 32.

4 L'unico mezzo valevole all'aumento e alia conservazione di una so-

cieta di cui 1'essenza e la carita; e la persuasione intima degrindividui ; altro

mezzo non vi e e non si puo immaginpre. Pag. 71.
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disporre di lulli i me/zi clic sou richiesli al suo scopo; e I'liomo 11011

consta disolo inlellelto ma euu composlo d'anima c dicorpo. Allor-

che Crislo a colpi di flagello cacciava i profanalori dal lonipio , non

sappiamo a qual figura sillogisliea appartenesse qud persuasive ar-

goniento. Voi vorresto ridurrc la Chiosa a men clic un'accadcmiadi

Ictterati, e volgerue 1' azionc al solo spirilo deiruomo. Ma la bisogna

corre diversamenlc. La Chiesa e il rogno di Dio sulla lerra, c il suo

principle unificanle, come associazione, e 1'aiilorita; la quale risiede

nei Vescovi a rispelto delle peculiar! Diocesi ,
e uel Vicario di Gesu

Cristo a rispello del Vescovi stessi e della Ghiesa univcrsalc. Quesla

aulorila non si ristringe al solo magislcro ;
ma e polesla allresi di or-

dine e di giurisdizione, e la giurisdizionc necessariamenle abbraccia

la potesta legislative , giudiziaria ed esccutiva. 11 crilcrio de' mezzi,

di cui puo disporre 1'aulorita, sidesume dal (ine, considerate non in

aslrallo, ma in relazione del subbietlo, die dee ad esso ordinarsi, e dal

quale debbono rimuoversi gli oslacoli die ne conlrastano il conscgui-

menlo. Se avesle 1'occhio a do, vedrcslc, signer Dotlore, die il polere

coallivo nou si puo ncgurc alia Chiesa, senza assurdita e sen/.a snalu-

rare o la sapienza di\ina o la nalura dell' uemo
, per la salvczza del

quale la Chiesa venue isliluila. Voi dovelc riconoscere 1' aulorila della

Chiesa, non quale voi la segnale, ma quale Crislo I'ha slabilila, e la

Chiesa stessa infallibile dcposilana della dotlriua di Crislo I'ha inter-

pretata. Voi cilale tesli e fatli cvaiigelici, dando loro quel sense die vi

atlalenla. Ma sapete voi quale e la regola della fclc nella Chiesa di

Dio, ossia il crilerio per discerncre la sinccra dairadullerina-creden-

za? E la Scrillura e la tradizione, non prese da se
,
ma quali ce lc

porge la Chiesa, sola intcrprete legitlima e proponilricc della divimi

parola. In allri termini ,
e la Scriltura c la Iradizione, secondo il

senso e 1' insognamento della Chiesa. Eyo Evanyelio non credercm,

diceva S. Agoslino ,
nisi me catholicae Ecclesiae moverel auclori-

tas l. Chi, sollraendosi da un lal magislero, sfringuella airimj)az-

zala, come voi falc, costui, benche sia doppiamenle Dollore, gilla il

fiate e la falica presso i veil fedeli
,

e non oliicne altro salvochc di

far palese la propria clcrodossia. Ma rimctliamoci in cammino.

1 Contra cpist. fundam. c. S.
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IX. II primato di Piclro e semplicemenlc e meramente un pri-

mato di onore 1. Anche qucsla e una manifesta cresia. Non sempli-

ce onore ma vera giurisdizione significano le chiavi del regno suo,

cioe della Chiesa , die Cristo diede al solo Pielro, e le parole colle

quali costilui lui solo Pastore Supremo di lutto il suo gregge. Ouesta

so\ rana ed universale aulorita sopra tutta la Chiesa ,
e quindi sopra

tulli i peculiari Pastori di essa, equellache \ienc ereditala dal Sommo

Ponlefice. Che pcro il Concilio Ecumenico di Firenze defini Romanum

Pontificem successorcm esse B. Petri . . . . et ipsi in B. Pelro pa-

scendi, regendi ac yubernandi universalem Ecclesiam a D. N. 1. C.

plenmn poleslatem iradilam esse. Ma qual meraviglia chc il nostro

Dottore guasti 1' idea del Papa , se guasla quella di tullo 1' Ordine

ecclesiaslico? Dice die i diaconi non furono die semplici fedeli,

deslinaii ad attendere alle cose temporal! 2; die i preti non sono d'i-

slituzione divina 3; die 1'autorita de'Vescovi raccolli in Concilio non

e governativa ma soltanlo consenaliva 4; die la Chiesa infine e es-

senzialmentc una democrazia 5.

X. Vuole die gli ecclesiastic! non posseggano in proprio, perche

la poverla e garanzia deirindipendenza dei Sacerdoli, tanlo neces-

saria per 1'attivita apostolica 6. E a persuader cio ricorda il fatto

della primiliva Chiesa, in cui erant illis omnia communia 7. Lascia-

mo stare se la poverta sia buona guarentigia d' indipendenza. Certo

che il sig. Dollore si credera piu siti hiris, possedendo qualche cosa

di proprio , che avendo a mendicar la pagnotla dall' altrui benepla-

cito. Osserviamo soltanlo due cose. Prima
,
che questo zelo di voler

povero il clero per ben della Chiesa si trovava anchc in Giuliano

apostala; il quale spogliando i chierici diceva di farlo per metlerli

in condizione di osservare meglio la perfezione evangeliea. Secondo,

che non si Yede perche quel fotto della primiliva Chiesa debba

valere soltanlo pei chierici e non anchc pci laici. Allora i laici ven-

devano i loro beni e ne recavano il prezzo ai piedi degli Aposloli ;

e quesli, amministrando tutto in comune, davano a ciascuno secondo

il bisogno. Cominci dunque il sig. Dottore a dare il buon esempio :

1 Pag. 125. 2 Pag. 150. 3 Pag. 85. 4 Pag. 129. - 5 Pag. 130.

6 Pag. 94. 7 Aclus Apost. c. 4.



BELLA STAMPA ITALIANA ,329

venda do chc ha
,
e ne porli il valsenlc ai piedi del suo Vescovo. E

mara\ iglioso poi clie il buon Dottore ricorre a quel folio per provarc

il contrario di cio clie esso fatlo importa. Egli vorrebbe die i beni

del dero slesscro in mano dei laici ,
e quesli somministrassero ai

singoli sacerdoli il bisognevole. Ora quel fallo dice 1'opposto ;
dice

doe die -gli averi dei laici si rimeltevano in mano del dero, e

questo somminislrava ai singoli fedeli cio die occorreva al comune

sostentamenlo. E benche queslo uflicio venisse poi dagli Aposloli

commesso ai diaconi , non per questo si uscl dal clero
; giacche i

diaconi appartenevano alia gcrarchia ecdesiaslica
,
come apparisce

dalla loro ordinazione e dal minislero sacro csercilalo da Stefano

e da Filippo.

Ma troppo ci allimgheremmo, se volessimo riferire ad una ad una

tulle le capestrerie del noslro doppio Doltore. Reslringiamoci adun-

que a loccar di due sole phi madornali : alia corruzione della gerar-

chia ecdesiaslica ch' egli dice cominciala fin dal secolo quarto
1

,
e

al dirilto die allribuisce al popolo di eleggere i Vescovi 2.

Quanto alia prima, e incredibile a dire la sfronlatezza, colla quale

rimprovera alia Chiesa d'essere degenerata. Basli questo sol tratto :

Porlare lo sguardo dallo spellacolo della Chiesa primiliva allo spet-

tacolo della Chiesa moderna, vuol dire passare dalla conlemplazione

dell'opera deH'cterno Amore alia contemplazione dell'opera dell' igno-

ranza, del falso zelo, della cupidigia e della violenza, daU'ammira-

zione
,
cui desta la bellezza di Dio

, al raccapriccio cui incule 1'orri-

dezza di Lucifero 3.

Lasciamo stare il senno e la modeslia d'un Dottore, di dare del-

1' ignorante, del \iolcnlo eccelcra per la testa a tanti luminari di sa-

pienza e santila, die rifulsero nella Chiesa e la govcrnarono colla loro

(lottrina e virtu per quindici secoli e phi, clie decorsero dopo i Ire pri-

mi. Ma certamenle il presentarci ora essa 1' immagine non piii della

bellezza di Dio, ma dell'orridezza di Lucifero, non e nei termini piu

1 La storia narra i fatli che nel loro complcsso furono il pervertimentx)

dell' istiluto gerarchico incomincialo nel secolo quarto. Pag. 74.

2 t legittimo sacerdole soltanto quello, the dalla moltitudine e desi-

gnate. Pag. 83.

3 Pag. 131.
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schifosi il rinnovamento dell'eresia di Lulero, di Calvino, dei Gian-

senisti c d'altra simile lordura ? II buon Dotlore si accorge di cio ;

giacche da se slesso si fa 1'obbiezione in questa forma : Costui be-

stemmia ,
diranno contro di me gl' ipocriti e gli acefali

,
costui be-

stemmia dicendo die la fisonomia della Chiesa di Cristo fu deturpata,

die fu spenta la gerarchia Icgitlima ,
che la gerarchia odierna non

Tive dello spirito della Chiesa ed e illegiltima ;
coslui bestemmia

,

conciossiache Gesu Cristo ha promesso die le porte dell
1

inferno non

sarebbero prcvalse contro la Chiesa 1. Or ecco come scioglie la

difficolta. In prima : Rispondo che i fatti sono Mi, e die io non so

perche Iddio non li abbia impedili ,
ma so die nemmeno Iddio puo

fore adesso die non sieno avvenuti 2. Ma questo e un ribadir la

bestemmia, non e rimtioverla. L' inlelligenza del nostro Dottore pare

che si estenda anche fin qua ;
e pero si affretta a'soggiungere die

quanto alia promessa di Cristo la menzogna non e prevalsa coiilro

la Chiesa ,
non 1' ha estinta : la Chiesa vive

, pcrciocche la sua es-

senza e amore, eppcro la Chiesa vive coll'umanita
,
vive della vila

stessa dell'umanita 3. Lasciamo stare 1'amore
; perche non inten-

diamo bene qual sia la sorla di amore die piace al nostro sacccnte :

ma certo 1'umanita vivea anche prima della venula di Cristo, come

al presente abbraccia anche i turchi e gl' idolalri
;

i quali egli non

neghera che sieno uomini. La Chiesa dunque Tive della vita di co-

storo ? Non crediamo che egli in questo senso identifichi la Chiesa

coll'iimanita. Intenderk dunque rumanita. in quanto si restringe a

coloro die abbracciano integralmenle la dottrina di Crislo 4
, die

Cristo nomo sue pecorelle commettendone la pastura a Pietro 5
,
che

son governati a nome di Cristo dai Vescovi 6. Ma 1'umanita, presa

in questa restrizione
,
inchiude essenzialmente la gerarchia ecde-

siastica; la quale ne costiluisce 1'elemento formale, quello cioe die

le da 1'essere e 1'unita. II sig. Serra Groppelli ricorre a quel testo

dell' Evangelic : dove sono due o Ire congregati innomemio, ivi

I Pag. 211. 2 Ivi. 3 Ivi.

4 Docentes eos servare omnia, quaecimque mandavi vobis. MATTH. c. 28.

5 Simon loannis pasce oves meas. IOANN. c. 21.

6 Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquishit sanguine suo.

Actus Apost. c. 20.
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10 sono in mezzo a low. Ma il buon Doltore non capisce che in no-

me mio significa nell'autorita mia; siccome appunlo quando dicia-

rao die il magistrate opera in nome delta leyyc o in nome del Re,

vogliamo esprimere die opera per autorita della legge o del Re.

Laonde acciocche si dia unione o congregamenlo in nome di Crislo,

con\iene che si faccia per I'autorila di Cristo, e 1'autorita di Cristo

non risiede che nei Pastori : posuit, Episcopos regere Ecclesiam Dei.

11 perche giustamente S. Cipriano defmisce che la Chiesa esl plebs

sacerdoti suo adunata, el pastori suo grex adhaerens 1. Se dunque,

come vuole il Sig. Groppelli, son cessali i legiUimi pastori; e ces-

sata la Chiesa: se con'ro la gerarchia e prevalso 1' inferno, 1' inferno

e prevalso contro tutta la Chiesa; giacchc 1' inerranza dc' fedeli di-

peude dab
1 '

infallibilita do' suoi maestri, c i maestri sono i Vescovi

con a capo il Romano Pontefice.

No
,
esclama finalmente il sig. Groppelli in mi impelo di furore :

Ora e tempo che noi fedeli intimiamo e al Papa cd ai principi : la

Chiesa siamo noi 2
. Beue sta

; ma bisogna dislinguere di quale

Chiesa egli parli. Imperocche la vocc Chiesa puo prendersi in buona ed

in catliva significazione. Ci ha la Chiesa dei Sanli : Laus eius in ecclesia

sanctorum 3
;
e ci ha la Chiesa dei malignanti : Qdtii ecclesiam ma-

liynanlium i. Quale di qucsle due intende di essere il sig. Groppelli

co' suoi consorti ? Non altra cerlo, die la seconda ; giacche e impossi-

bile che chi si separa da Pielro, cosliluisca la Chiesa che da Cristo fu

fondata sopra di Pietro. II sig. Groppelli e i suoi lasciando il Paslore,

costituilo da Crislo, non saranno piu dell' ovile di Cristo ; ma saran-

no pecore sbrancate
,

o meglio pecore matte
, per usarc la frase di

Dante. E giacche abbiamo nominato Dante
,

sara bene ricordare al

nostro Doltore 1'inlero passo, da cui quella parola e lolta; chi sa che

egli non \i trovi qualche allra frase, per lui egualmenle acconcia?

Ecco come il divino poela parla per bocca di Beatrice :

Siate, cristiani., a muovervi piu gravi ;

Non siate come penna ad ogni vento
,

E non crediate ch' ogni acqua vi lavi.

1 Epist. 69. 2 Pag. 213. 3 Ps. 149. 4 Ps. 25.
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Avete il vecchio c'l nuovo Teslamento,

E '1 Pastor della Chiesa che vi guida :

Questo vi basti a vostro salvamento.

Se mala cupidigia altro vi grida ,

Uomini siatc e non pecore matte
,

Si che il Giudeo tra voi di voi non rida.

Non fate come agnel, che lascia il lalte

Delia sua madre, e semplice e lascivo

Seco medesmo a suo piacer combalte *
.

Considerate, sig. Dottore
,
ciascuna senlenza , massimamente quel-

la: se mala cupidigia altro vi grida, e fatene al caso vostro una

buona applicazione.

Quanlo al secondo punlo della elezione de' Vescovi da farsi dal

popolo, il sig. Groppelli la crede di una suprema rilevanza e come il

cardine di tutta la riforma catlolica che vuolc introdurre. Sappia-

no coloro, che fanno voti sinceri per la riconciliazione definitiva del-

la Chiesa collo Stato, o a dir meglio per la riconciliazione della gerar-

chia ecclesiastica col progresso civile, sappiano coloro che desiderano

sinceramente che la religione cristiana da nemica, che fu resa, ritor-

ui faulrice spontanea ed indipendenle d'incivilimenlo, sappiano tutti

che il segreto della soluzione del gravissimo problema, della solu-

zione vera e qualevoluta dalla democrazia, sla principalmente nella

riprislinazione del diritto elettivo 2. Qnindi esorta la Corona a ri-

nunziare alia nomina de' Vescovi, acciocchc quesla possa ripetersi

dal popolo. II nostro Dottore ha ragione di porre lanta imporlanza

in queslo punto ; giacche cosi la rivoluzione, servendosi del popolo

come di zimbello, diverrebbe in breve padrona della elezione di

tutti i Vescovi. E qual consolazione, se potessero in un Concilio ita-

liano raccogliersi Vescovi
,

eletli al modo slesso che i Deputati al

parlamento di Torino ? Ma 1' intoppo e che la Chiesa di Dio non puo

trarsi in inganno ;
e che gli ordinamenti della sua disciplina non

dipendono da nessun leguleio , ma bensi dal romano Pontefice, a

cui non vien mai meno 1'assistenza divina. Appunto perche un tal

modo di elezione condurrebbe ai termini voluli dalla democrazia, e

1 Paradiso c. V. 2 Pag. 89.
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impossibile die esso si attui nella Chiesa di Gesu Cristo. La podesla

di reggere i fedeli non Tiene dal popolo ,
ma da Cristo. Essa dun-

que lion puo conferirsi ,
se non da chi fa in terra le veci di Cristo ; e

questi e il Papa. E siccome chi dee conferire 1'autorita, dee prima

persuadersi che la persona ne e meritevole , cosi al solo Papa spet-

ta, non ad altri, il giudicar del merito di quelli, a cui puo commet-

tere 1'ufficio episcopale. Che se in altra epoca i Patriarch!, i Primal!,

I Concilii esercitarono a rispetto d' alcuni luoghi un tal potere ;
cio

fu perche il Papa ,
atlesa la necessila de' tempi e la diflicolta delle

comunicazioni , impartiva loro un raggio della sua dignita apostoli-

ca; e tuttora ne restaun esempio nell' Arcivescovo di Salisburgo, il

quale esercita un tal diritto coi Yescovi di Lavant
,

e di Seckau.

Quanlo poi alia semplice presentazione delle persone che si ripu-

tassero piu degne ;
fu in tempi diversi divcrsa la disciplina della

Chiesa
;
secondo che ella giudico piu opportune al bene delle ani-

me. Fu fatta da prima partecipare dall' inferior clero e dal popolo ;

benche non rare volte si derogasse al loro voto
,
come nell'elezione

di S. Alessandro il carbonaro e S. Pier Crisologo. Poscia ritolta

loro , atlesi gli scandal! e i tumulti che ne seguivano ,
fu in alcuni

luoghi conceduta ai Capiloli ,
in altri all' adunanza dei Vescovi della

provincia, in altri poscia anche ai Principi. L'ordinamenlo in questa

materia e di mero diritto positive ecclesiastico. Ma se ci fu tempo

in cui e impossibile che ci abbia parle il popolo ,
anche nella meno-

ma misura concessagli una volla di mostrarc il suo desiderio o di

testimonial^ della qualita dell' eletto
;

e appunlo il presente : in cui

i meslatori e le fazioni politiche ban reso evidente come se ne e.stor-

cono le^votazioni. I settarii e i perturbatori della sociela non po-

trebbero avere miglior giuoco per rovinare
,

se fosse possibile ,
la

Chiesa di Dio, die d' impadronirsi della nomina de' Vescovi. Ma

perche la Chiesa di Dio e imperilura , percio appunlo il loro periido

desiderio non puo venir soddisfallo.

Frulto di questa rivista si e 1' aver avuto un nuovo argomento di

cio, die per altro gik si sapeva ; vale a dire che 1'annientamento del-

la sovranita lemporale dei Papi e voluto dai rivoluzionarii non tanlo

per se stesso
, quanto per potere cosi piu agevolmente sconvolgere

e rovinare la Chiesa e la sua autorila spirituale. Cio ess! esprimono
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sotto il gergo di libera Chiesa in libero Slalo, intendendo per liberct

Chiesa, Chiesa riformala, doe ridotta da regno di Cristo a sinagoga

di Satana. Ma, torniamo a ripetere, la Chiesa di Dio e incrollabile ;

e pero desiderium peccalorum peribil.

II.

La Gerusalemme liberate di Torquato Tasso , illustrate, in ordine-

alia critica lelteraria e slorica ad uso della Gioventu studiosa

da un Vercellese (CAMILLO MELLA d. C. d. G.
) Ristampa stereo-

tipa. Torino per Giacinto Marietti 1861 1. Un volume in 12.*

di pagg. CCXV-624.

Ben due volte abbiamo anmmziato questo lavoro dell'egregio Ver-

cellese P. Camillo Mella, nelle nostre bibliografie. Ma con eio non cf

togliemmo di rendere a lui piu piena lode con apposita rivista
,
ed

un servigio ancor piu ulile , per quello che speriarao ,
alia Gioveulu

studiosa ,
in pro della quale il libro e slato scritlo. Ed ora che ne

abbiamo agio, ben volentieri ci deduciamo a farlo
, indirizzando an-

cora noi, come 1' Autore fa dell'opera sua, quesla breve contezza che

ne diamo, massimamente ai giovani, i quali, passionati siccome sono

naturalmenle del bello
,
di buon animo si lascieranno guidare ad un

maestro , che loro lo apre con si bel garbo nella piu classica e re-

golare epopea de' tempi cristiani.

Una curiosa investigazione e il soggetto della introduzione dell'Au-

tore : cioe donde sia, che di un poema cosi meritamente celebrato r

com'e la Gerusalemme Uberata di Torquato Tasso
, non siensi fatti

,.

per si gran tempo, comment! di proposito e con sufficiente pienezza,

siccome a gran dovizia e incontrato di averne agli autori greci e la-

tini, e tra i nostri
,
almeno a quelli di piu aniica e piu chiara fama.

Checche sia degli argomenti, ond' egli si studia di arrecare una spie-

gazione probabile di questo fatto
;
noi a nome degli studiosi della

patria letteratura
,
e segnatamente de' cultori del Tasso, gli facciam

plauso di cuore, che esso fmalmente sia stato colui il quale, dopo un

cosi lungo difetlo
,
siasi consigliato di soddisfare a cotesto debito di

1 In Roma presso Giambattista Marini, libraio.
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riverenza alia memoria di Torqualo ,
ed a coleslo bisogno non lie\c

dello letlere italiane.

E che abbia cio voluto fare tutto in acconcio all' uopo della gio-

ventit shidiosa, non gli scema per nulla ilpregio, com' egli per

;sua raodestia vorrebbe dare ad intendere , sicche quasi vergognoso

del fatto suo non osa mostrarsi aperlamenle in fronie al libro, ma in

quella veco si rincantuccia in fondo alia sua prcfazioue. Ouesto anzi,

sebensimira, forma la sua lode maggiore. Imperciocche, regolando

egli la sua penna conforme a questo disegno ,
ci e riuscito nolle no-

tizie storiche e in altri generi di erudizione , pieno , ma non intem-

perante : nelle osservazioni esleliche , giudizioso , ma non sofistico :

iinalmenle nelle stesse censure esatlo , ma non pedanle. E che allro

potria bramarsi, perclie il libro avesse a dirsi proiiltevole a qualun-

que generc di persone? Con cio sia die ancora gli eruditi die lianno

abbastanza e senno e dottrina, sia per giudicare del valore del Pocta,

sia per ragguagliare le poetiche finzioni co' falti della Sloria
,
non

ilisdegnino il sussidio di un sobrio commentatore che loro risparmii

le faliche delle osservazioni, le quali , pognamo , polrebbero fare da

.se medesimi, e rinfreschi con brevi punli la memoria di lanle ricor-

renze di fatli, per avventura smarrila. Dall'altro canto chi non rimane

spaventato alia mole di que' magni commenli, che pare non abbiauo

altro intendimento da quello infuori di affogare i lesti
,

e di menare

a zonzo i letlori per tulto I'iinmenso campo della letleralura antica e

moderna? Solo un riguardo , che sembra quasi esclusivamente in

pro della Gioventu, \orranno gl' intelligenti menare buono al noslro

Autore
;
ed e che abbia scelto un teslo per si falta guisa casligato ,

che non avesse a sospetlarne menoma oiTesa qual sia piu tenera e

dilicata caslila di animo giovanile. Del quale foito egli avra appro-

vatori quanti sono onesti uomini di qualsivoglia opinione, e malleva-

drice l'autorita delle caltoliche scuole. Che se a qualchcduno lutlavia

parra danno, che i giovanetti non abbiano la inlera commeltitura di

<jualche benche secondario episodic, considerino essi, che 1' Italia non

avra mai difelto di poeti ,
o di buon gusto in generate , per colesla

ragione. Per contrario, oh quanti giovani hanno fatto miserabile gel-

to della innocenza, del pudore e della slessa attitudine al bello lette-

rario, accendendo nel cuore il tristo fomite del peccato , perche tra-~
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scorscro senza consiglio a pericolose lellure. E se altri ancora op-

ponesse, che il poema del Tasso non e da mettere in fascio co' libri

inverecondi; noi di buon grado gli consentiamo, purche costui T

qualunque egli sia, ci conceda ancor esso, che troppo fievole cosa e

la innoceriza giovanile, e che ogni poco inciampo le puo esser fatale.

La quale cosa vide per lino il Ministero piemontese di pubblica

Istruzione, siccome nota 1'Autore nella sua Avverlenza, determinan-

do col programma del 14 Maggio 1855 il testo che dovesse sen ire

in uso delle scuole. Or e da vedere con quanlo buon fondamento noi

ci siamo tanto lodali di questo lavoro letterario ;
e speriamo che il

letlore concordera ancor esso col nostro giudizio ,
se brevemente

verrem seguitando il commentatore nelle parti che compie sopra il

Poema di Torqualo.

Prima di tulto importava che il giovine alunno facesse conoscenza

col.Poela, col quale avrebbe a trattenersi si a lungo: intendiamo

dire che ne sapesse 1'indole, la educazione, gli studii, le passioni, le

virtu, che sono sempre notizie opportune per ben comprendere uno

scrittore , massimamente poi il Tasso, il quale ha come trasfuso tut-

to 1' animo suo nella sua immorlale Epopea. Or questo e lo scopo di

un ragguaglio della vita di Torquato che 1'Autore fa precedere ai

suoi studii sopra il Poema
;
breve si veramente

,
come appunto si

aweniva, non di guisa pero che lasci desiderare do che e necessario

quanlo a contezze dei fatti, degli aneddoli, delle svariate vicissitudini,

e delle molte opere di lui. Al tempo stesso e condotto di maniera che

ne riesce come rilevala la immagine di quel grand' animo colle sue

virtu e co' suoi difetti, colle sue generose propensioni e colle sue de-

bolezze, specialmente poi con quella vastitiSi di dottrina, e con quella

squisitezza di buon gusto e di sentimento
,
che si fanno riconoscere

ad ogni tratto nel Canlore di GofFredo.

Seguita come seconda parte della vita del Tasso un discorso sopra

le sue opere : il quale nondimeno si versa principalmenle intorno la

principale di lui, che e la Gerusalemme liberata. Molto acconcia-

mente 1'Autore connelte queste sue considerazioni colla vita del Poe-

ta. Imperciocche, siccome pocanzi osservavamo, non allro e quel

poema, che un fedele riflesso dell'animo di lui, o se meglio si vuole,

il frutto naturale delle sue facolta e della sua cultura in quelle con-
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dizioni special! di uomini, di tempi e di costumi. E forse erriamo :

ma questo discorso ci e sembrato la piu pregevole cosa della pre-

sente opera, in quanto 1' Autorc vi disamina la Epopea tassiana se-

eondo i principii general! del Bello poelico, che viene applicando con

somma maestria ,
avvalendosi eziandio per tal uopo delle piu savie

considerazioni de' critici si noslrali, si foreslieri. Con che viene pep

modo assai diletlevole a discoprire i pregi sovrani, e talvolta singo-

lari dell' epico italiano
,
anco in comparazione degli anlichi

;
non s\

pero che ne dissimuli qualche piccolo fallo, che e di quclli che si vo-

gliono condonare alia condizione limitata della umana nalura. Noi
,

non potendo meglio ,
ne daremo un breve simto

, per allettare cosi r

specialmente i giovani ,
a mcditarlo nel suo tulto.

Le grandi opere d'ingegno, ci fa considerare il noslro Aulore T
.

se si vogliono comprendere appieno, non si debbono sceverare dalle

condizioni de' tempi ,
a cui appartengono ,

e dalle qualita dello scril-

lore, che le produsse. Or, chi si mettesse a studiarc ilsecolo XVI
,

vi scoprirebbe due aspetti affatto diversi: per 1'una parte , abbafc-

tuta la catlolica Religione in assai coulradc di Europa; e nella Italia

dove palesemente, dove occultamente combaltuta : pero, in generale r

scossa la fede, intepidita la pieta, dissoluli i costumi; e sino le arti del

bello guaste o magagnate dalla pessima influenza. E certo, senza volei
1

escludere le altre cagioni, cotesto scemamenlodi religione nella Italia

fu causa principale di quell' infiltrarsi che fece, o viepeggio dilatarsi

un quasi culto pagano cosi nelle altre arti, come principalmente nella

poesia. Dall' altro canto in quel medesimo torno Iddio provvidentissi-

mo avea suscitati presidii e numerosi e poderosissimi nella sua Chie-

sa, che riparassero i danni della Religione dapertullo, ed impedissere

ovunque i progredimenti della Eresia c del malvagio costume. Era nc-

cessario che colesta reazione, diciam cosi, tanto salutevole e universa-

le della verita contro aU'errore, parlorisse il suo efletto eziandio nelie

arti : tanto piu che la Religione non veniva con questo ad occupare un

campo nuovo per essa; e le arti, ridonandosi a lei, si vantaggiavam>

in infinite quanlo a grandezza di concetti e nobilta d' intendimenti.

E questa e giustissima spiegazione di quel rilorno ai soggetti ed

alle idee religiose ,
che veggiamo fare alle arti della pittura ,

della

Serie V, vol. II, fate. 291 . 22 24 Aprile 1862
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,scullura c dclla poesia, dopo la prima meta del secolo XVI. A questo

ravvivamento de'principii e degli affetti religiosi si aggiunsro, per

rispetto ai generi di poesie maggiori, le cagioni de' grand! mutamenli

social!
,
sicche comincio a venire in fastidio a poco a poco la vanila

de' racconli romanzeschi ,
e si tentarono invece poemi didaifici

,
ed

epopee storiche , die il nostro Autore \iene numerando. Se non

che
(
osserva egli )

ad imprimere un moto diverse
,
un nuovo indi-

rizzo ad un popolo ; per venire a capo di vineere i radical! pregiu-

dizii
,

le guaste abitudini
, uopo e che un di quegli uomini som-

mi , i quali per un carattere loro comune recano in se tulto che il

loro secolo porge di distintivo, levi la bandiera riformatrice, e segni

la via alle moltiludini, che vediam serapre personificare in un d'essi

le lor fasi diverse . E quest' uomo , pe' tempi che correvano allo-

ra, fu il Tasso, il piu acconcio fra tutli a richiamare al debilo onore

la poesid cristiana
,
o si consideri 1' ingegno e la dotlrina, o la squi-

sitezza del senlimento, o la purita della religione. La vita di lui, e

le poclie, ma giudiziose osservazioni che 1'Autore v' intesse nel con-

tarla, acquistano fede a cotanto giudizio ;
ma 1'esame accurate del-

1' Opera lo fa evidente.

E di vero, se si riguarda nel soggetto della Epopea del Tasso, ben

dice il nostro Autore, che e si fattamente acconcio a tutt' i bisogni e

le convenienze di questo genere di poesia, che meglio non lo avreb-

be foggiato qual fosse piu fecondo archiletto di tipi ideali. E pure il

Tasso sel disegno accattandolo dalla Storia, siccome gli correva il

dcbito, se volea conseguire il fine proprio dell'epopea. E chi ne vor-

ra dubitare se ponga mente alia grandezza e variela degli avveni-

menti di quella impresa maravigliosa della prima Crociata, alle cau-

se che vi concorsero, alle infinite diflicolta che si dovettero superare,

fmalmente alia felice riuscita onde fu coronata? ^LnVinteresse, che e

come dire 1' anima del poema epico ,
dove polea il Tasso incontrarlo

e piu grande e piu vivo e piu universale, che nella impresa che tolse

a cantare de' Crociati ? E 1' Autore lo vien deducendo secondo i di-

vergi rapporti ossia di Religione, ossia di eivilla, ossia di patria; e

lo pone in tutto il suo lume con giustissime osservazioni e sue e de-

gli altri critici, e lo rileva anche meglio per lo confronlo che fa della

{Jerusalemme liberata colle classiche epopee della Grecia e del Lazio.
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Delia eccellenza del soggelto sono altresi argomento e parte, la

varieta e vivezza drammalica, come dice 1' Aulore
,
di quel passag-

gk) in Terra santa di si slerminato nuniero di uomini per nazione,

per gradi sociali, per iudole e costumi, e per ogni condizione di vita r

diversissimi
,
e intanto unifkali mirabilmente in un solo volere, e

senza un Duce comune lutti cospiranti nel medesimo inlento. Ne piu

acconcio tealro si sarebbe poluto ideare a scene cosi stupende, che

quella terra misteriosa, la quale racchiude in se le piu venerate me-

morie dell' anlichita sacra e profana ;
e persiste eontro all' urto de' se-

coli qual perenne lestiraonio del prodigio di carila operalo nel suo

bel mezzo dall' Uomo-Dio.

Ne coleslo soggetlo co' suoi tanli vantaggi trovollo il Tasso ini-

ziato solamenle nella Sloria. Aim la Storia glielo porse tra le maui

cosi ben congegnato col suo nalurale svolgimenlo di principio, mez-

zo e fine, in ordine ad un gran Tutto, ed in esso si ben tra loro con-

sertate le parti principali, cosi disposte le secondarie, finalmenle ogni

cosa dedolla a termine cosi lieto, che poca opera rimasc a compiere

a lui per formarsene la materia della sua epopea. Di che il secolo in-

giusto gli fece una colpa ; quasi la poesia dovesse menlir per meslie-

ri
,
e non gia fingere per necessita , in caso cioe che la Sloria non le

fornisse il bello nella sua ideale perfezione, siccome essa lo richiede

per farlo soggelto dell'arte sua. Per contrario ai tempi noslri \i ha

chi scorge una radicale conlraddizione nello slesso assunlo della epo-

pea, che dicesi slorica
;
come fosse assurdo che una qualunque arte

si proponesse di esporre un avvenimento, per allro fine, che quella

non fosse della rigida \erita. Tra 1' uno e 1' allro eslremo si conliene il

Tasso
;
e fu per lui singolare ventura incontrare un tema, il quale per

1'un canto avesse poco bisogno dell' aiuto della fmzione, e dall' altro

a far quel poco senza temere il vivo contrapposlo della Sloria, lo age-

volasse colla lonlananza del tempo, e colla ^astita delle memorie r

disperse fra tanli popoli, che ebbero parte in quella spedizipne.

Ma se 1' argomento scelto dal Tasso e di tanta eccellenza sotlo il

rispetto poelico, non poteva essere piu opporluno a quella eta
,
\uoi

nello scopo politico ,
vuoi nel letterario. E veramente , cresciuta

in que' tempi slranamente la Potenza musulmana era diventata un

pericolo presentissimo per tutta Europa, ed una minaccia continua
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di sterminio per la religione di Cristo. Di clie i popoli nienle meglio

desideravano die vendicarsi delle ingiurie, che avevano cosi spesso

a sostenere da que' barbari, e ridurre a niente un nemico cosi fatale

al nome cristiano. Di quest! voti pertanto cosi giusti ed universal! si

fece iulerprete il noslro Poeta, cantando una impresa, la quale nel-

1' atto di celebrare le anlicke glorie delle arm! cristiane contro il co-

mune nemico, ecciterebbe potentemente gli spiriti ad emularle. Se

poi si consideri la opportunita letteraria, erano gli animi omai stan-

chi delle fole stravaganti de'poemi romanzeschi, e nondimeno acco-

stumati da si gran tempo a quelle poetiche levita. Or con quanto

favore non dovea essere generalmenle accollo un modo di poesia, il

quale versando sopra un soggetto tanto piu serio e grave che non

erano i trattali comunemente, e per questo capo soddisfacendo al no-

vello indirizzo del secolo v61to a piu seven pensieri , lutto insieme

eogliesse il vantaggio delle maravigliose avventure e delle altre va-

ghe invenzioni della Cavalleria
,
con che dilettavano tanlo i poeti

romanzeschi?

Poste le quali considerazioni
,
di un triplice caraltere, osserva

TAutore, dovea necessariamente andare informata la epopea tassia-

na, e sono il senlimento religioso, la gentilezza della Cavalleria

e la varieta e squisitezza dell'affetto. E qui non ci possiamo tenere

da non trascrivere almeno in parte quel tratto, con che dichiara

si maestrevolmente il carattere religioso della Gerusalemme. II

buon Torquato , egli dice, non credeva men robustamente di Pier

I' Eremita : la sua non e uua religione astratta e vaporosa qual si e

quella di certa scuola de' nostri di : ogni suo detto respira amore e

venerazione per la religione augusta degli avi ; ogni suo concetto

e consolato dal sorriso della speranza ,
e s' avviva alia fiamma del-

la carita. II senlimento religioso e quello che siede in cima d' ogni

suo pensiero, e da al campo di tutti i suoi quadri una ehiarita so-

lenne e mirabile, appunto come sopra i divini volti delle Madonne

di Raffaello s'allucida le piu volte e s'inzaffira un cristallino e limpi-

do cielo. II suo poetare, quasi da tal senlimento trasumanato, riesce

sempre grave, dignitoso, severo. L'elevazion del pensiero, il senti-

ento intimo e dilica^o ,
la consolata meslizia

, pregi propri di quel-

la fede divina, che purifico 1'uman cuore, son principalmenle sentiti
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dagl' ingcgui dclla tempra di quel di Torquato, e die al pari del suo

furono lungamente aflinati al crogiuolo della sventura. . . .

Senonche il fin qui detto riguarda piuttosto le forme, 1'esterno

del concetto : lo spirito religioso del Tasso si manifesta ben piu chia-

ramente da quella vita interna del Cristianesimo die tutto ne anima

il poema ,
da quella sanita di massime, da quell'abituale gravita e

austerezza di forme, die e si bel riscontro allo spensierato folleggiar

del Furioso. E quantunque convenga confessare che \i si scontra

qualche volta rarissima certa liberta di pennello, c vi si sente piu so-

vcnte non so qual tono di tenerezza men degno di un cantore di eroi,

e di eroi religiosi ; pure generalmente ravvivasi il suo colorito di

quelle memorie che son piu care al Cristiano ... II Tasso insomma

fu degno poeta de' religiosissimi tempi che canto, e come ben dice

ii Perticari non solo ha innalzato la nostra sovra tutle le altre na-

zioni , ma anche 1' uomo cristiano sovra se stesso
, invogliandolo

quasi a sparger 1'anima per la grande reliquia, che pose in guerra

1'Asia e 1' Europa.

Fin qui 1'Autore. E dichiarale con eguale aggiustatezza le altre due

qualita di carattere della Gerusalemme, viene quindi ad esporne

1'orditura, 1'ammirabile disposizione delle parti, la loro mutua con-

nessione e variela, la vaghezza degli episodii, 1'arlificio d'intrecciare

i diversi quadri e semprc nuovi
, sempre dileltosi ,

i caratteri degli

eroi, i quali sopraslanno di si lunga inano ai moclelli degli autori pa-

gani ,
finalmente ogni altro pregio , per cui il Tasso fu si felice nel

dare la forma al concepito soggetto.

Or quanto ai parlicolari commenti
,
non verremmo cosi presto a

termine, se ne \olessimo discorrere per minulo. Diremo in generale

che non vi ha partc di accurate e fedele espositorc , che il P. Mella

rion abbia compiulo con sufficienza. E nel caso nostro il meglio che

fosse da bramare da un commentatore del Tasso
,
era certamente la

illustrazione storica si del tullo dell' azione
,

si delle parti di essa e

degli episodii. Nella quale bisogna il nostro Autore non ci permette

di nulla desiderare. Ed ollre ad aver dato, nella sua Introduzione

storica alia illustrazione del Poema
,
un breve

,
ma pieno ragguaglio

delle Crociate, massimamente della prima, non omette verun luogo,

dov' e menzione di qualsivoglia personaggio ,
di qualunque fatto, di
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qualunque luogo ,
a cui non apponga gli opporluni schiarimenti rac-

colti da fonli sicure
,
o anche da dubbia fama

,
dove manchiiio piu

eerie notizie. Gli altri pregi gli abbiam noverati da principle. II per-

che allro non ci rimane
}

se non die augurarci che questo libro ad-

diventi di uso comune de' giovani ,
e lo lolgano a caro compagno e

aiutatore gl' islitutori, i quali hanno incarico di guidarli al conosci-

mento di ogni bello poelico.

III.

S. Bernardo, S. Caterina da Siena e Carlomagno sul potere tem-

porale del Papa, al sig. Bonjean Senatore Mons. Francesco

Nardi uditore di Rota.

In quest' opuscolo 1'egregio Mons. Nardi risponde brevemente al

sig. Bonjean ;
il quale nel Senato Francese avea delto che dopo avere

studiato giorni e notti per inlerrogare i fatli, si era convinto che il

poter temporale del Papi invece di aiuto serve di rovina allo spiri-

tuale. Vero e che egli avea conlro di se 1' autorita di 160 Pontefici

e Ira questi parecchi Sanli, i quali doveano sapere un poco piu di lui

cio che giovasse o nocesse al potere spirituale ;
avea contro di se

1' autorita di tutti i teologi, i quaitdifesero nei loro libri il poler tem-

porale dei Papi ;
avea 1' autorita implicita di tutta la Chiesa, la quale

per dodici secoli mantenne e tutelo con ogni mezzo quel poter tem-

porale; ed ora avea 1'autorila esplicita dell'intero Episcopato, che

con a capo il Pontefice Pio IX dichiaro non pur legiltimo e santo

quel potere, ma onninamente necessario all' esercizio del polere spi-

rituale. Ma il sig. Bonjean non si spaventa di tut to cio e sputa tondo

il suo contrario parere. Vedete che testa robusta e degna veramente

di figurare tra i Senatori di un grande impero !

Tuttavia per non disprezzare del lullo 1' aulorila
,

il valente Sena-

tore cita a sostegno della sua opinione S. Bernardo
,

S. Caterina da

Siena e Carlomagno. Ma il tentative gli riesce poco felice ; giaeche,

come dimostra qui il Nardi, egli non ottiene altro se non dar prova

di due qualita, poco onorevoli in un Senatore
,
e sono ignoranza sto-

rica e non troppo buona fede. Diamone un saggio.

Dice che Papa Eugenio III, cacciato da Roma per Arnaldo da Bre-

scia, consulto S. Bernardo sul da farsi per riacquistare il domiiiio
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Icinporalc perduto ;
e S. Bernardo gli rispose con un tratlalo in tre

parti, che portano le dale 1149, 1150, 1151. Quindi cava alcuni te-

sti, che sembrano riprovare il poter tcmporale.

Primieramenle Papa Eugenio non interroga mai S. Bernardo sul

da forsi per riacquistare il rcgno ;
ma divcnulo da monaco Papa chie-

se al suo anfico padre spirilualc delle pie meditazioni per regola del

suo operare. In secondo luogo, il traltato de Consideratione, con cui

S. Bernardo soddisfa a quel desiderio, non e in tre parti ma in cin-

que libri. In lerzo luogo, nel 1150, anno in cui S. Bernardo scrive-

\ a il secondo libro
,
da cui il Bonjcan cava principalmente i suoi le-

sti, Papa Eugenio gia era tornato in Roma. In quarto luogo il terzo

libro non fu detlalo nel 1151 ma nel 1152
;
come apparisce dal dir-

visi lenuto qiiattro anni prima un Concilio in Rheims
, celebralo nel

1148. In quinto luogo i libri de Considerations non hanno che fare

col riacquisto di Roma, ma sono un complcsso di massime evangeli-

che ed avvertimenti, acconci per ogni tempo c per tutti, Papi e Pre-

lati, chierici e laici, sudditi e Re. Sicclic fin da queste prime mosse

apparisce che lo studio diurno e "notturno del sig. Bonjcan non e

stato fecondo di mollo esatta erudizione.

Rispetlo poi alia buona fede
,
hoiTsembra cerlamenle modo leale

strappar passi spicciolati da un autore , massimamente cosi enfatico

come S. Bernardo, per fargli dire do die mai non intese. E che sa-

rebbe
,
se alcuno fuori del contesto citasse quelle parole di Crislo :

non veni pacem mittere sed yladium? o quell' al tre di Geremia: ma-

ledictus homo qui prohibel aladium suum a sanguine? Esaminate

bene le parole di S. Bernardo, si vede che egli non riprovava il potcr

temporale, ma esortava che neU'esercizio di esso si fuggisse lo spirito

di dominazione; facendo come un commento a quelle parole dell' E-

vangelio : reyes yentium domhiantur eorum
;
vos autem non sic, sed

fjtti
maior est in vobis fiat sicut minor. Per salvar qui la buona fede

del sig. Bonjean , bisognerebbe accusarlo di poco fmo criterio. Ma

cgli fa anche peggio : cita i testi, mutilandone quelle parti che fanno

contro di lui. Cosi in quel pas$6: S. Pietro non sappiamo che ince-

desse mai ornato di gemme o seta. . . in queste cose succedesti non

a Pietro ma a Gostantino
;
tace le seguenti parole : Ti consiylio tol-

lerarle per cayione del tempo, ma non affetlarle come un dovere.
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E benche tu vada vestito di porpora e d1

oro, non isdegnare /' opera

e la cura pastorale, erede come sei d' un pastore. Cosi ancora in allro

luogo salta 1' asserzione di S. Bernardo chc la Cliiesa ha due spade :

1' una spirituale, 1' allra materiale : Uterque ergo Ecclesiae, el spiri-

tualis scilicet gladius el materialis; sed is quidem pro Ecdesia, Hie

vero el ab Ecdesia exerendus : Hie sacerdolis, is mililis mami, sed

sane ad nutum sacerdotis. Che ve ne pare, sig. Bonjean, ammettete

voi quesli priucipii del grande Abbatc di Chiaravalle? Se non li am-

mettcle, perche lo citate? Avelc due bilance, e due misure?Del re-

sto die S. Bernardo approvasse grandemenle il poler temporale dei

Papi e chiaro dalle aspre rampogne che indirizza ai Romani, quando

ribellarono da lui, e dalle \ive istanze onde esorta Corrado impcra-

tore a scendere colle armi in Italia per difendere il Papa.

II medesimo discorso puo farsi per S. Caterina da Siena. La San-

la non riprovava che il Papa riacquistasse il lemporale, ma pensava

die il mezzo opportune e valido a do fosse piu la benignita die la

severita: Voigli batteretepiu col bastone della bemgnila, dell'amo-

re e della pace che col bastone' della guerra, e verravvi riavulo il

voslro spiritualmente e TEMPORAUIENTE. Cosi ella scriveva a Grego-

rio XI; parole che il sig. Bonjean sopprime nel testo die cila; come

ancora sopprime da altro passo il litolo di putridi membri, die la S.

da ai suddili ribelli al Papa, e va discorrendo.

Ma dove il sig. Bonjean fa piu sfoggio di poco buon senso, e pro-

priamente il terzo punto. Come! Per biasimare il poter temporale

dei Papi ricorreue a Carlo Magno, che calo due volte in Italia per di-

fenderlo a mano armala ed iiigrandirlo ;
e protestava di far cio per

ossequio a S. Pietro e salute dell' anima sua ! Tant' e
;

il sig. Bonjean

non teme di prendere si arduo assunto
,

e per riuscirvi affastella

cose si porlentose da esilararne non poco i leltori. Dice che nei primi

otto secoli della Cliiesa non ci fu ombra di poter temporale ;
che la

donazione dubbiosa di Pipino e quella di Carlomagno non assicurarono

alia S. Sede se non grandi poderi e vasli lerritorii
;
che i Papi non

furono se non vassalli e feudatarii^ dell' impero ;
che il poter tem-

porale fu fondato da Innocenzo III
, dopo del quale colloca la Con-

tessa Matilde; die la conversione di Boemia, di Polonia e d'Unghe-

ria venne dopo Gregorio VII e le crociate ;
che il poter temporale
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del Papi fu la cagione dell' eresia di Lutero, e cosi del resto. Con

questo bel corredo di erudizione e di critica il buon senatorc si mel-

te a ragionare, e figuralevi quali strafalcioni di consegucnze debbono

scaturire da quelle premesse. II Nardi gli raggiusla in bocca il la-

tino per bene; gli rifa la storia, da lui si puerilmcnte sconvolta;

gli mostra per singoli lutli gli spropositi in cui cade
; gli discopre il

vero significato dei fatli, massimamenle in ordine alle relazioni die

correvano tra la Chiesa e 1' impero ;
e soprattntto gli mostra come

il potere lemporale lungi dall' essere d' inciampo allo spirituale gli fu

anzi di sommo giovamenlo. Rechiamone questo sol tratlo. Ma di

grazia quel secolo X, die confessate essere stato luttuoso al papato e

alia Chiesa, non venne forse prima del XIII, in cui regnava Inno-

cenzo? E queH'uomo fortissimo e santo di Gregorio VII, die voi co-

si altamenle e giustamente magnificate per la grande energia data

al potere della Chiesa, non accclto forsc la generosa donazione dclla

Contessa Malilde, che abbracciava molta e bella parte d' Italia? Voi

dite che con Innocenzo il pontificalo decaddc
;
e la storia risponde ,

che mai nei diciannove secoli crisliani il pontificate fu piu benefico

e atluoso, che prccisamentc nel secolo che incomincio da Innocenzo.

Le crociate continuano e con migliore fortuna
;
le missioni e conver-

sioni dei popoli si moltiplicano, i Greci slessi si riuniscono; sorgono

quei gloriosi Ordini di Francesco c Domenico, che doveano dare alia

hiesa ed alia societa tanti beneficii e tanta gloria; si celebrano tre

grandi Concilii uniyersali che migliorano la disciplina ecclcsiaslica ;

anche il diritlo civile si riforma sapientemente per opera de' Concilii

e de'Papi, e 1' Europa accetto e accetta tuttora quelle riforme; s'in-

nalzano le gran calledrali, massimo ardimento che uscisse dallamen-

te deH'uomo
; 1'arte, la scienza, la poesia, la storia, le lettere inco-

minciano, e i Papi sempre e da per tut to le promuovono ;
e voi aj>-

pellate cio decadimento? Questo pur troppo avvenne, ma un secolo

piu tardi, e non gia per il potere temporale, ma per la sua usurpa-

zione e il Juneslo orgoglio di Filippo il Bello 1
.

. E tanto basti di questo prezioso opuscoletlo , nel quale il Nardi al

suo solito racchiude in breve cio che polrebbe esser materia di un

grosso volume.

1 Pag. 37.
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1. Scavi di Pompei 2. Due lisle di Magistri vici et compiti 3. Anlichila

clei Macjlslri viconim i. Loro condizione.

1. Gli scavi di Pompei, che da parecchi anui proccdevano lentamente

e negli ultimi raesi del 1860 erano stati quasi del tutto intramessi, furo-

no ricominciatr nel 1861 con nuoya alacrita, sotto la speciale direzione

del sig. Giuseppe Fiorelli
,
notissimo al raondo erudilo per i suoi studi

sopra le antichita pompeiane. Una strada ferrata, che si e aperta nelle

yie dell' antica citta, rendera quindi innanzi piii spedito il trasporto del

cavaticcio fuor delle raura e manlerra piu facilmente sgombro e netto

1' interno delle strade , che a mano a raano si yengono discopreudo. II

carapo che rimane a dissolterrare e assai piu dello scoperto tin qui ; per-

che sebbene 1' escavazioni si sieno cominciate da piu d' im secolo ,
cioe

nel 1748
,

tuttavia la parte finora messa in luce non giunge a un quarto
della superficie compresa dentro il recinto delle mura

, per non dir nulla

dei sobborghi che fuor delle mura stendevansi non si sa fin dove. Sic-

che, seguitando del medesimo passo , forse non basterebbero altri quat-

tro secoli a disseppellire interamente dalle sue ceneri questo merayiglio-

so cadavere di citta, e la curiosita dei nostri posteri vi trovera per lun-

ghe generazioni sempre nuovo pascolo.

2. Fra le scoperte fatte nuoyamente dal Fiorelli e descritte dal Miner-

yini nel suo Bullettino archeologico , per ora ricorderemo solo un' impor-
tante iscrizione

, trovata in alcuni massi di pietra ,
i quali da piii tempo

giacevano in un magazzino in Pompei, e sotto un estcriore intonaco roz-
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zamente dipinto e mezzo scrostalo celavano i seguenti caratteri segnati

in nero :

C IVLIO CAEsARE DICT ITER

M ANTONIO MAG EO
MAG VICI ET COMPITI

M '

BLATTIVS
* M -

F

M '

CERRINIVS
' M '

F

L
'

SEPVLLIVS
'

Q
'

PRA.

C
' CORNE

P
'

RO
' '

YS
' *

S

SALVIVS
'

E
'

RO ' M '

S

C Caesbm M LEPIDO COS
BLATTIVS

' M '

F

C
' ' '

ERMATORIYS
'

P
'

F

M '

TITIVS
' M '

L PLVTVS

M '

STRONNIYS
' M '

L
'

NICIO

M ' OPPIYS
'

S
'

L
'

AES
' ' '

C
*

CEPIDIVS
'

C

E la lista del Magistri di uno del Vici e Compiti di Pompei, negli anni

di Roma 707 e 708
;
nel primo del quali Giulio Cesare fu Dittatore la

seconda yolta e Marc' Antonio Magister Equitum, nel secondo Cesare fu

Console per la terza Yolta con Marco Lepido. Alcuni storici antichi
,
co-

me Eutropio e Dione, aveano confuso quest' epoche consolari
, facendo

M. Erailio Lepido Magister Equitum nel 707 invece di M. Antonio
;
ma

1'iscrizione Pompeiana Yiene ora a confermarc egregiamente 1' opposta
sentenza che da Plutarco ed altri Autori

,
dai Fasti e dalle medaglie di

Giulio Cesare, gia erasi rileYata
;
cioe M. Lepido essere stato con titolo

di Console collega di Cesare nel 708
,

nel qual anno Cesare continuando

la seconda Djjtatura assunse il terzo consolalo. Nella nostra epigrafe

manca Yeraraente 1' indicazione nnmerica di questo consolalo, e dovreb-

be dire C CaeskHE III M . LEPIDO COS
;
ma trattandosi di una

epigrafe privata, quest' omissione non fa meraviglia ,
tanto piii ch' ella

s' incontra talora anche in monmnenti pubblici.

3. Un'altro e piii importante titolo rende pregevole quest' iscrizione
,

ed e il mostrarci che fa i magistri vici et compiti esistenti in Pompei fin
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dai tempi di Giulio Cesare. II Marini, il Furlanetto, il Borghesi, il Prellcr

ed altri dottissimi, hanno sostenuto che qucsta magistratura venisse fon-

data in Roma, e quindi nelle colonie e nei numicipii, non prima dell'anno

747, in cui Augusto, come narra Svetonio (in Octavio 30) , spatium Ur-

bis in regiones vicosque divisit instituitque ut illas annul magistratus
sortito tuerentur, hos magistri e plebe cuiusque viciniae Iccti. Ora 1' epi-

grafe Pompeiana ci da i magistri vici quarant'anni prima dell' istitu-

zione Auguslea ,
e lascia facilmente argomentare che esistessero assai

prima. D'altra parte Cicerone uell' Orazione contro Pisone (n. 4), ed il

grammatico Asconio nei commentari alia medesima parlano dei ludi Com-

pitalitii che solevano in Roma celebrarsi dai magistri vicorum in prete-
sta fino verso lo scorcio del secolo settimo; e Tito Livio ricorda nei mez-

zo del secolo sesto 1' uso che loro concedevasi della toga pretesta : hie

Romae infimo generi magistris vicorum togae praetextae habendae ius

permittemus (L. XXXIV, c. 7). Queste classiche autorita, per cui elude-

re si affatico 1' ingegno del Marini, ricevono ora splendida conferma dal-

1'iscrizione di Pompei. Quindi ormai non puo dubitarsi, che veramente i

magistri vicorum in Roma e fuor di Roma fossero assai piii antichi di

Augusto, e che Augusto non istituisse di pianta, ma solo rinnovasse o

riordinasse, nei nuovo organamento che diede a Roma nei 747, anche que-
sta antica magistratura. Un altro argomento di questa antichita si ha in

quella degli stessi Ludi Compitalitii ,
la quale rimonta fino ai tempo dei

Re. Imperocche, sebbene si trovino talora espressamente distinte le ca-

riche di Magister vici e di Magister Larum ossia Compitalis Larum (co-

me nell'iscrizione di Spoleto presso 1' Orelli-Henzen n. 7115), tuttavia ii

passo teste accennato di Cicerone e di Asconio, con molte altre autorita

di scrittori e di marmi, a cui si deve ora aggiungere il titolo di Magistri
Kid et compiti della lapide pompeiana, provanoche la cura delle divinita

compitali cioe dei Lari cheveneravansi nei crocicchi delle pubbliche vie,

e la celebrazione delle feste e dei giuochi annui in loro onore, soleva ap-

partenere ai vicomagistri, i quali al maestralo civile congiungendo in tal

guisa il religioso, esercitavano piena sovrinlendenza nella contrada a cut

erano preposti.

4.11 numero dei Maestri di ciascun vico non fucoslante, variando

probabilmente seeondo la popolazione del vico stesso. In ftoma per lo

piu se ne trovano quattro; in Pompei 1' iscrizione ce nc da fino a nove.

Di questi, benche i nomi siano assai mutilati, apparisce che altri erano

di condizione ingenua, altri liberli ed anche servi. Sono ingenui i primi

due della prima e della seconda lista
;
tre liberti abbiamo nella seconda,

ed un servo almeno in fine della prima, cioe in quel Salvius E. . . ro che

si dice M. S. le quali sigle non sembrano doversi altrimenti interpretarc

che Marci Servus. Vero e che queslo modo d' indicare un servo, prepo-

nendo al suo nome servile il nome del padrone, ha dello strano ; giacche,
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secondo le leggi consuete, invece di Salvius E...ro M. S., si sarebbe-

dovuto scrivere E. . .ro M. Salvii S. Ma sifl'alta anomalia non puo spa-

ventare un archeologo, ne questa e la prima volta die lo-scoprimento di

una nuova lapida venga ad alterare le leggi dagli archeologi stabilite

per induzione sopra le lapidi gia conosciute. D' altra parte non dee far

maraviglia che si vegga un servo magister vici et compiti. Infatti nella

Collezione dell'Orelli abbiamo al n. 2423 uu PHILEROS DISPENsfltor e

un MELANTA CELLARms ambedue MAGu^ri Larum
;
ed al n. 2425 un

SODALIS C. MODI. CIMBRI SERtm ed un AESCHINVS OCTAVl. M.

SERww, i quali con altri due di condizione libertina erano Magistri La-

rum Augustorum, ufficii che poco o nulla differiscono da quello di Magi-
sler compiti. Anzi, se si riflette che fin dai primi tempi Servid Tullio, al

riferire di Dionigi d'Alicarnasso (Antiq. L. IV, c. 14) ,
aveva ordinato che

i sagrifizi ai Lari nelle feste compitali si facessero da servi, si amraettera

facilmentc che nei collegii dei Magistri vici et compiti, ai quali soleva es-

sere affidata tutta la religione compitalizia, non solo potesse ma doyessc'

esservi qnalche servo per offrire quei sacrifizi.
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Bologna 5. Carcerazione del Yescovo di Fano 6. Memorandum
dell' Episcopate dell'Umbria al Governo di Torino.

1. Roma festeggio anche quest' anno, come nei precedent!, ma con

niostre anche piii splendide di devozione e d' amore pel suo Pontefice e

Re, un doppio anniversario
; quello cioe della restaurazione della Santa

Sede nel pieno possesso de' suoi Stall
, per opera delle arm! caltoliche,

coronata dal ritorno di Pio IX in Roma; e 1'altro della mirabile preser-

Tazione dello stesso angusto Pontefice da un pericolo mortale corso nel

1856. Una particolareggiata descrizione di quel che intal giorno fu fatto

dal popolo Romano, sotto gli occhi di molte migliaia di forestieri che ne

i'urono rapiti d' ammirazione, oltre che travalicherebbe di molto i con-

fini imposti alle nostre cronache, potrebbe a' lontani sembrare non im-

mune da esagerazioni oratorie, mentre per altra parte da' presenti, che

vi assistettero, sarebbe forse giudicata monca, languida e insufEciente.

Ci terremo dunque paghi a pochi cenni intorno alle cose principal!, tanto

piii degne di serbarsene memoria, in quanto ad effettuarle non si gitto

moneta dal pubblico erario, non si posero in moto gli ufficiali di polizia

segreta, non si fecero balenare agli occhi de'zelanti o impieghi o decora-

zioni da rimeritarli del loro servizio
;
non precorsero inviti di pubblici uf-

fiziali, non intimazioni di partigiani maneschi, non grida di plebi prez-
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zolate, non minacce di sassaiuole e di coltellate, non consigli di pmdenza
mandati da' governanti ai renitenti, come si uso sempre di fare per olte-

nere le dimostrazioni scttarie, di che va boriosa la rivoluzione trionfante

nel resto d' Italia, a profilto della dominazione Mazziniana ond' e stru-

raento il Governo di Torino.

Sul mezzogiorno il Santo Padre ammise alia sua presenza una deputa-

zione di Giovani romani, che, per parte di oltre a mille di loro, gli pre-

sentarono, con un Indirizzo da tutti essi flrmato e pieno di bellissimi sen-

si di fedelta e d'amore, una cospicua somma che supero di molto i cin-

quecento scudi, che dapprima quelli s'eran proposto di offerire in tal cir-

costanza all'Augusto loro Padre, come Obolo di San Pietro; recando

per tal raodo una testiraonianza solenne di quanto la giovetitii romana

veneri ed onori il successore di Pietro, e concepisca 1'altezza dell'onore

e della gloria che ridonda alia lor patria dall' avere in suo Sovrano la

persona del Vicario di Gesii Cristo.

Nel pomeriggio , quando il Santo Padre
,
come ha usato negli anni

scorsi, ando alia chiesa Nomentana di S. Agnese, traversando le lun-

ghissime vie che dal Vaticano pel Quirinale a Porta Pia, conducono a

quella Basilica
,

fu spettacolo tenerissimo 1' accalcarsi che d'ogni parte

fecero sul suo passaggio moltitudini d'ogni eta
,

d' ogiM sesso e d'ogni

condizione, che con acclamazioni e segni di giuhilo plaudivano aH'amatis-

simo Padre
,
con veri trasporti d'entusiasmo. La, dopo il canto dell' Inno

Amhrosiano, mentre il Pontefice arametteva al bacio del piede i religiosf

Lateranensi e gran numero di famiglie della primaria nobilta romana e

straniera, un coro di 250 giovani romaui eseguiva una cantata verseg-

giata da Carlo Marini e posta in musica dal maestro Nazzareno RosatL

Fra il pieno di quella maestosa composizione, un drappello di garzonetti

sui dieci anni fece udire un coro esprimenle i concetti degli Angeli, che

i voti del Popolo romano presentavano a Dio, e accompagnato dal tocco

dell' arpa ;
cui tenne dietro il canto d' un altro inno commoventissinio r

posto in musica dal maestro Pescosolido sui versi del dottor Mancinel!L

Poscia una deputazione di que' giovani offer! al Santo Padre, in un li-

bro magniticamente legato, le composizioni cantate
,
con una copiosa

giunta di prose, di poesie e di epigrafi , che significayano i piii bogli af-

fetti onde il cuore d'un giovane possa deliziarsi verso il comune padre
de' fedeli. Quindi il Ponlcfice si mosse pel ritorno

;
ed invitando i nostril

letlori a leggere uell' Osservatore romano (num. 85 e 86) la minuta spo-
sizione della lietissima festa di che tutta giubilava Roma ;;el rimanente

di quella sera, ci basti recare qui cio che molto acconciamente nc disse

il Giornale di Roma num. 85.

Meutre il Santo Padre disponevasi a lasciare il luogo, il coro cornincia

il canto di un Plauso a Pio; inno musicato dallo stesso maestro Rosati. La
moltitudine dellc voci ed il suono degli slrumenti rimanevan soffocati dal-

le grida degli applausi e dei saluti, che sul moversi del ponlificio corteggi*
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elevavansi daogni parte. Descrivere quella scena imponenle ,
da cui la

Santila Sua, che affetluosamenle impartiva 1'Apostolica Benedizione, era

visibilmenle commossa, non e possibile all'arte: la foga dei circoslanti nel-

lo stringersi al Santo Padre
, e far ressa per baciarne le sacre vesti e le

mani, lasciavano, per cosi dire, 1'Augusta Persona alia balia delle ondate

<li popolo che 1'accerchiava, si che il Pontefice Sommo trovossi nella car-

rozza trasportatovi dall' entusiasmo dei suoi tigli. Ma questo entusiasmo

-non era solo nella folia di quella gente accorsa in cosi lontano hiogo per
-oltre a mille cocchi, ma continuavasi in tulle le accennate vie dalla Basi-

lica di S. Agnese a quella di S. Pietro: per dovunque le stesse voci im-

ploranti la Benedizione, gli stessi saluli di grato e riverenle affetto , gli

-etessi augurii di prosperita ,
di pace ,

di vittoria
,

di trionfo. II popolo
ffomano non poteva piu eloquentemente parlare. Sua Beatitudine, pene-
iraia da tanta dimostrazione dei suoi sudditi fedelissimi, arrive alia pon-
lificia dimora verso le ore sei e mezzo.

Intanto col sorger della nolle la citta illuminavasi con ogni ragione
-di artilizii. Nella piazza del Popolo ,

sulla base dell' obelisco , si era po-

eto, dipinlo in un quadro a trasparenle altorniato da cenlo faci, lo stem-

4na del Pontefice, e sotto le parole : a Pio IX Pontefice-Re, il Popolo Ro-

mano. Quesle espressioui chiudevano il concelto che avea direlta la lu-

minaria. La quale per la via del Corso, che avea i suoi fanali inghirlan-

xlali da corone di lurai a gaz, c che trovarono bella rispondenza nelle ca-

se dei privati, allargavasi e distendevasi per lutta 1'ampiezza della me-

-iropoli, nelle chiese, nei monument! pubblici, negl' istiluli
,
nei pahigi,

nelle case dei privati, nei lugurii del povero, sino al monumento lempora-

jio, di slile ed ordine greco ,
innalzalo al Sanlo Padre nella piazza che

prospelta al palazzo Braschi , ed ove miravasi la venerala sua effigie fra

Ticchissima copia di ceri. Qua e la vi aveano delle illuminazioni singo-

Jari per vaghezza di disegno e vivacita di splendori ,
come alia fontana

xlt S. Maria in Trastevere
,

alia porla S. Spirito ,
e dove i quadri a tra-

.sparente con simboli ed allegoric attiravano 1'attenzione dei riguardanti.

Una di queste pitture, locata sulla fronte dell' editicio in costruzione alia

piazza Pia, offeriva la (igura di Roma, cui e lulela il Pontefice
,

il quale

-viene difeso da S. Pietro. L' altra, sulla piazza di S. Egidio presentava
una donna

,
che inginocchiala olfre al Pontefice una cassetta ripiena di

danari e gioielli, su di cui sta scritto : Obolo di S. Pietro; e il Santo Pa-

-dre, ponendovi la sua destra, ne cava i tesori, e li distribuisce ai poveri
.-^he gli sono dallato. L' altro posto alia Rotonda

,
avea effigiata la misti-

.^a navicella di Pietro, in mezzo alia quale siede impertcrrito il Pontefice,

poggiando la mano alia Giuslizia
,
che gli e di fianco : La Fede al limo-

jje, la Prudenza e la Carila slavano a Lui compagne : il Principe degli

Apostoli e in alto,a tener dietro i flulti che nell' alto mare imperversano,
e piu sopra la Vergine Immacolala allarga il manto proleggitore ,

e tutti

crasserena coll' iride di Pace.
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E poiche la speranza del popok) e poggiata sulla intercessione vali-

dissiraa di questa benedetta fra tutte le Donne
,

alia cui aureola del pri-

yilegi a Lei conceduti dal Signore la Santita Sua aggiunse per dommati-

co decreto il Concepimento Immacolato
,

lo sfoggio maggiore della illu-

minazione intorno alle sacre sue immagini ammiravasi. E si aggiunsero

epigrafi ,
e versi ,

e conceit!
,
che i yoti e desiderii pubblici a Lei apri-

vano
,
e quelle parole con la fede piu Viva erano ripetute e mandate al

cielo da quanti andavano attorno a godere del grandioso speltacolo.

2. Le solennita della Settimana Santa e della Pasqua, celebrate colla

consueta pompa, sotto benignissimo riguardo di un cielo limpido e sere-

no, furono coronate nella Domenica di Pasqua dalla Benedizione Papale

data dal Santo Padre, che apparve piu che mai rivestilo di quella gran-

dezza sovrumana, onde voile Iddio che fosse irraggiata la maesta del suo

Pontefice. Tutti i cuori erano inondati di sincerissima gioia che traspa-

riva nel lielo sembiante, nel contemplare la florida sanita ed il rigoglioso

portamento dell' amatissimo Padre, di cui i felloni e snaturati figliuoli

sembrano avacciar col desiderio la perdila, per isperanza di averne op-

portunita a compiere i scellerati loro disegni. Ma Dio disperde e disper-

dera ancora per lunga pezza codesti voti crudeli e parricidi !

La immensa piazza era ripiena di popolo di ogni eta e condizione che,

riverentemente inginocchiato, fra le commozioni della fede e deH'amore,

umile atteggiavasi a ricevere le grazie spiritual! che dal Yicario di Gesii

Cristo erano in quel solenne momento sopra di lui invocate. A questo
atto veramente sublime del Supremo Gerarca, successe, fra il suono

festoso dei sacri bronzi e le armonie giulive dei concerti delle milizie

francesi e pontificie schierate in bell'ordine sulla piazza ,
un applauso

generate ed entusiastico della innumerevole moltitudine ivi raccolta.

Agitando bianchi lini e gridando parole di felice augurio, tutti allora
,

obbedendo ad un bisogno del cuore, protestarono al Beatissirao Padre la

inalterabile fedelta e 1'accesissima devozione che a Lui professano. Le

migliaia di stranieri che trovavansi present! , pieni gia di stupore per le

meraviglie offerte ai loro sguardi dall' insieme della funzione pontiticia ,

rano estatici dinnanzi a quell'entusiasmo del popolo, che oggimai si ri-

produce colla stessa intensita dovunque ne cada la circostanza. Ma la

stessa Santita Sua ne rimase si penetrata e commossa che, sul ritrarsi

nei suoi appartamenti ,
voile a se il marchese Senatore di Roma ed il

Magistrate Romano, e die IOTO 1'incarico onorevole di far conoscere agli

abilatori di questa metropoli il sovrano suo gradimento per quella di-

mostrazione riuscita soavemente dolce ed accetta al suo cuore. In tutti

questi giorni, malgrado 1' affollamento straordinario del popolo romano e

di piu decine di migliaia di stranieri, nan s'ebbe a deplorare il piii lieve

disordine, un minimo turbamento della perfettissima quiete pubblica.

Serie V, vol. II, fasc. 291 . 23 26 AprH.e \ 862
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3. Con decreto del 3 di Aprile, la Sacra Congregazione deW Indice ha

inscritto fra i proibili i seguenti libri.

Biblioleca della Liberia Ilaliana Liberia religiosa, liberla civile,

liberla politica Maria Maddalena Gli amori della Peccatrice Slo-

ria del Vaugelo di Crislo per Franco Mislrali Vol. 2. Milano 1860.

Delia Tirannide Sacerdolale anlica e inoderna, e del modo di frenarla,

aH'effetlo di prornuovere e slabilire la indipendenza e liberla delle nazioni,

e segnataraenle d'llalia Quadro Slorico Filosofico di Lisimaco Verali.

Firenze, Felice Le Monnier 1861.

RomaCapilale della Nazione ilaliana, e gl'interessi Callolici
;
Idee com-

parative e giudizio di Luigi Prola. Napoli 1861.

Les Principes de 89, el la Doctrine Calholique par un Professeur de
Grand Seminaire. Paris 1861.

Mysleres de la Cour de Rome par Eugene Briffault, illuslres de 200

Gravures. Paris 1841.

4. La preseule rivoluzione ilaliana, quanlo all' enormezza dei falli ed

alia scelleraggine dello scopo, si conforma pienaaienle ai disegni delle

setle cbe.la divisarono ; e se non Irascorse ancora alle alrocita del 1793,

cerlo non e per temperanza dei demagoghi mazziniani
;

i quali, come fa

conlinuainenle il Garibaldi, ve la sospiugouo a lullo polere : ma perche
la poderosa alleanza, da cui essa rilrae tulla la sua forza, fiuora non la

yolle scalenala e, per rassodare i frulli gia oltenuti, la liene a freno e

1' impedisce dal preci.pit.are a falli che riuscirebbero a pericolare le ri-

porlale conquisle. Quindi ancora e quel caraltere d' ipocrisia e di men-

zogna, che e lullo proprio della moderna rivoluzione europea, e che spic-

ca niirabilmenle. in quesla che da Torino e da Parigi riceve il suo indi-

rizzo. I Irionfanli Frammassoni e Carbonari vogliono cio che volcano i

loro predecessor! ed i primogenili del 1789. Ma quesli con cinica impu-
denza bandivano il loro proposilo di schianlar il callolicismo

; quelli,

emulandoli nella soslanza delle opere, le vogliono sempre asperse di

ipocrisia .religiosa. Ossequio al Papa, benche si voglia spoglialo e ridollo

alia condizione di Cappellano della rivoluzione sovrana. Liberia alia

Chiesa, ma a palto che i Vescovi facciano in lullo a rnodo d' un Ministro

scomunicato
;
se no, carceri, processi, esilio, confisca. Riverenza al cle-

ro
;
ma incamerali i beni, che lo rendono sciolto all'operare, per mel-

lerlo, con un lozzo di pane, nel ruolo degli ufficiali dello Slalo. Rispetlo

alia liberla di associazione, ma dislrulli gli Ofdini religiosi, confiscandone

i convenli e le propriela, per dar loro in compenso la liberla di morir di

fame. Menlre si fa pompa di amore alia buona morale
,

si aboliscono gli

isliluli .religiosi e di beneficenza cbe la doveano per ufficio infondere nei

popoli, massime-con la buona educazione della giovenlu d'ogni ordine

civile. Soprallullo pero giurano di voler osservale scrupolosamenle le

leggi della Chiesa
;
ma le calpestano ad ogni islanle ,

assediando di spie
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perfino i confessional!, e circondando di calunniatori i pergami ,
e traen-

do al fisco i sacerdoti che rifiutano di obbedire at caprice! d' un Prcfetto

o d' un Delegate, quando si oppongono al diritto ecclesiastico ed alia os-

servanza dei Sacri Canon! . Se dovessimo dare anche solo brevi racconti

di quanto, in questa parte, si sta facendo in Italia, non ci basterebbe lo

spendervi quante sono le pagine d'ogni nostro quaderno. Ma a quest' uf-

ficio, impossible a noi, satisfanno in parte i diarii quotidian! che posso-

no, a gran rischio pero di essere torturati con multe e prigionie, narrare

qualcuna delle sevizie, onde son bersagliati, massime nelle province ru-

bate alia Santa Sede e nel Regno di Napoli, gli istituti religiosi, i Ministri

della Chiesa, i sacri recess! delle verginelle di Cristo, ed anche i seraplici

laici fedeli alia professione cattolica.

Or qui ci basti di accennare ad alcuni fatti recent! ,
che mostrano vie

tneglio 1'indole di quella libertd che si proraette alia Chiesa dalla libera

Italia
,
ed in virtu di cui il Card. Arcivescovo di Fernio e prigioniero a

Torino; il Card. Arcivescovo di Napoli, strappato alia sua diocesi, non

puo continuarvi quelle mirabili opere di zelo che gli valsero il nome di

Sorromeo redivivo; oltre a sessanta altri Vescovi versano nelle angustie

dell' esilio
;
e Monsig. Carl! fu chiuso nelle career! comuni dei ladri e de-

gli assassin!, per aver distribuito a fanciulli una carlolina $avvertimenti

sopra sacrosante verita religiose.

Ricordaramo a suo tempo la stupenda lettera del Yescovo di Fossom-

brone * in risposta alle impertinenze del Guardasigilli di Torino. 11 fisco

ne voile trarre vendetta, e vi riusci. L'egregio Prelate, dopo raolte altre

yessazioni
,
fu tratto innanzi al Tribunale di Pesaro

, per esservi condan-

nato da' Giurati, nei giorni 11 e 12 di Marzo. II procurator del Re, on-

de riuscire nello intento, dopo aver imperversato con una filippica viru-

lentissima per oltre a tre ore, conchiuse denunziando a! Giurati che, se

avessero assolto 1'accusato, avrebbero dimostrato all' Italia di non avere

ne palriotisrao ne buon senso. I Giurati capirono quel latino, e giudica-

rono colpevole il Vescovo
,
contro cui il Tribunale prouunzio ppscia sen-

tenza di tre raesi di relegazione a Pesaro e 500 lire di mulla. E da nota-

re che cio aecadeva appunto di que' giorni, in cui il Parlamento repub-
blicano in Geneva dichiarava di rivolere ad ogni patto il Mazzini in pa-
tria

;
di non chiederlo ne al Re ne ai Mjnistri, ma al Parlamento di Torino ;

e dove questo si rifmtasse, si scenderebbe in piazza; poiche al Mazzini

non conveniva ricevere ma fare grazia. Da questo allo spiegare aperta-

mente la bandiera della repubblica non corre certamente gran tralto. Ma
il Fisco, avuta 1' imbecherata dal sig. Rattazzi

,
non vi trovo nulla a

ridire. Per contro
, se un prete osa negare 1'assoluzione ad uno scomuni-

cato pertinace, o ricusa di portare il SS. Viatico a chi si ritiuta di dare

qualsiasi riparazione dei pubblici scandali
,
oh allora lo Stato e in peri-

4 SerielV, vol. XH, pag. 7M.
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colo
,
la salute della palria e minacciata

,
e il prete , dichiarato fellone

,

dee scontarne la pena -con la carcere o con 1'esilio ! L'Arcivescovo di To-

rino, 1'illustre Monsig. Fransoni
,

fu la prima, e la piu slraziala,-di

queste vittime della tirannide liberalesca. Ad ogni modo 1'enorraezza

fiscale contro il valoroso Mons. Fratellini Vescovo di Fossombrone parve
si spropositata, che perfino a Torino se n' ebbe vergogna, e il successore

del Miglietti si affretto di far segnare dal Re un decreto, con cui condo-

navasi senz' aitro all' oppresso Prelato la pena infliltagli dal tribunale.
'

II Vicario Generate del Card. Arcivescovo di Benevento avea rifiutato

di obbligare i parrochi ad adoperarsi posilivamenle per la faccenda della

coscrizione militare; astenendosi pero daogniopposizionediretta. Tanto

basto perche gli fosse intimato 1'esilio. Chiese de' molivi
; gli fu risposto:

Per essersi voluto eseguire piuttosto le disposizioni della Santa Sede che

gli ordini del Governo. Chiese un breve indugio da dare assetto alle co-

se sue e della Diocesi, e fu indarno. Arrestato, come un malfattore, fu da

Gendarmi condotto nel buio della nolle a Napoli ,
e quivi abbandonalo

sulla via; ben inleso che gli e vietato il rilorno a Benevento. Ma questo
con qual diritto? In virtu di qual sentenza? Perche non fu almeno simu-

lato un processo innanzi a' tribunal!? Di queste cose il Governo ristaur

ratore dell' online morale non si piglia briga, riservandosi solo il diritlo

di scrivere Circolari proleslando che : il Governo del Re e consapevole a

se stesso di avere del continuo rispettata I'autorita spirituale della Chiesa

e di averne assicurato il libero esercizio.

Moriva quasi di subito in Bologna un Avvocato, che a rigore de'Sacri

Canoni erasi reso indegno de' Sacramenti e de' suifragii pubblici della

Chiesa, ove non avesse riparato a tempo e nel conveniente modo i suoi

trascorsi. L'autorita ecclesiaslica in tal congiunlura fece il proprio dove-

re. Trallavasi pur di cosa tutto religiosa : ma il Governo che comando i

Tedeum sotto pena di carcere e d'esilio, vuole anche si debbano proscio-

gliere a un suo cenno gli scomunicali e sulfragare i defunli. Di che fu gira-

to un processo a Mons. Canzi e a due parrochi, dei Celestini e di S. Procolov

Doveasi alii o di Aprile istituire pubblico giudizio innanzi al tribunale

sopra codesta causa
, quando ,

ii di innanzi
,

il tribunale decreto di ri-

mandarla ad altra udienza
;
e non si tardo guari a saperne il perche. Nel

giorno 5 fu falla, con rumoroso apparalo di milizie, di poliziotti e di birrr,

una generale perquisizione presso tutti i 24 Parrochi di Bologna , press

Mons. Canzi e nel palazzo Arcivescovile
;
e non e bisogno dire quali por-

tenlose novelle si spargessero intanlo sopra una formidabile cospirazione

clericale, la Dio merce scoperta in tempo! II risullalo fu che Mons. Can-

zi, Yicario Capilolare, fu Irallo in carcere, e il trofeo di quella spedizio-

ne bellicosa consistelle in qualche cenlinaio di esemplari d' una Patente,

con cui il predello Vicario avrebbe, all' uopo, comunicato a' Confessori le

istruzioni ricevute dalla sacra Penitenzieria di Roma , per un caso di co-

scienza mollo facile a presentarsi ,
ma la cui soluzione potea dar luogo
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a dubbii. Eccone i particolari narrati dall' Eco di Bologna, che mostra

d' esserne pienamente informato.

Qualunque Yolta si e attentato, per -via di rivoluzioni, di sottrarre

queste province all'antico loro dominio, la S. Sede non ha mancato di

provvedere al bene spirituale dei molti illusi, che, dopo essere incorsi

nelle censure della Chiesa e dichiaratisi pentiti, manifestarono il desiderio

dell'assoluzione del loro peccato nel tribunale di penitenza. Percio negli

anni 1849, 1839 e 1860 furono emanate per organo della S. Penitcnzieria

Je facolla opportune da delegarsi per quest! casi ai direttori di coscienza.

E ogni volta che a questa Diocesi
, per mezzo del solito Chirografo ,

vennero accordate quelle facolta, colic espressioni precise del Chirografo

stesso, si formulo una.patente a stampa, da distribute ai Confessori de-

stinati ad usarne.

L' ultimo Chirografo, che ha la data del 16 Novembrc I860, diede

materia ad una patente, che si stampo come tulte le altre
,
di cui furono

mandati due esemplari dal Tipografo al Fisco, che non trovo osservazioni

da fare, anche per essere ndtorio il contenuto del Chirografo, che piu

d' un gi'ornale aveva riprodotto alia lettera. Ma di questa patente si im-

pressero poche copie: cosi che sul finire del passato autunno ne yeniva

fatla frequentemente ricerca, molti avendola smarrita
,
o distrutta come

cosa inutile, perche le facolta avendo la durata di sei mesi soltanto, da

confermarsi successivamente, la prima concessione era gia perenta. Si

penso quindi da Monsignor Vicario Capitolare ad una seconda edizione,

precisamente nei termini della prima, e mando lo scritto alia Tipogratia

arcivescovile.

Si crede che uno di quelli che ebbero 1' incarico del lavoro
,
non sa-

pendo di latino e intravedendovi una segreta cospirazione, se la facesse

spiegare, e senza averlacompresa, neppur dopo la spiegazione, ne portas-

se 1'annunzio all'autorita politica. Comunque sia del modo, il Governo fu

persuaso che da questa Curia Ecclesiastica venisse a spedirsi una Circola-

re conlenente istruzioni ai rettori d'anime, per promuovere la diserzione*

nei militari. Egli avrebbepotuto agevolmcntedisingannarsene; ma reputd-

miglior consiglio agire di sorpresa , sequeslrare presso Monsignor Vica-

rio Capitolare la pretesa Circolare e presso i Parrochi, ai quali dovea es-

serne stato diramato un esemplare, affine poi di procedere per le vie crL-

minali alia puuizione dell' iniquo attentato.

Tutti sanno con quale apparecchio si procedesse a queH'atto. II Fisco

ebbe in sue mani gli esemplari della patente trovati presso i Parrochi con

la data del 1 Decembre 1860 in oggi di niun valore, perche scaduta
;
e

sequestro a Monsignor Vicario poco meno dei trecento esemplari della

seconda edizione di essa patente che nulla conclude, equivalendo ad una

modula a stampa di un mandato di pagamento, il quale non ha effctto

lino a che non vi si metle il nome di chi ha da riscuotere, e la lirma di

quejlo che paga. Per compenso di si magra invenzione sta presso il Fisco
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il Chirografo originario della sacra Penitenzieria del 16 Novembre 1860,

che figurera nel processo come corpo del delitto. Qui statutto 1'altentato

di questa orribile cospirazione clericale, da cui non altro si conchiude se

non che il Governo e stato ingannato da un ciurmatore.

Fu spedita a Torino la relazione della maravigliosa scoperta ;
si tenne

sopra cio Consiglio di Ministri; e si decise che contro Monsig. Canzi si

dovesse procedere in via criminale, per iraputazione d'un delitto comune,
cioe d'eccitamento alia diserzione. E cio perche fra le condizioni

,
sotto

cui la sacra Penitenzieria concede che si possano assolvere i soldati che

diedero mano all'iisurpazione degli Stati Pontiticii, -v' e pur questa: che,

come prima il potranno, vogliano iniustam militiam deserere. Cotali istru-

zioni riguardano il foro della coscienza
,
nel quale nulla non ha che fare

1'autorita politica, essendo cosa di spettauza puramente religiosa. Or ec-

co che, appunto mentre si bandisce ai quattro venti che si TUO! dare al

Papa ed alia Chiesa una amplissima liberta per 1' esereizio de' suoi Mini-

steri, si carcera e si processa chi semplicemente comunica a' Parrochi le

condizioni, richieste dal diritto canonico e dalla stretta giustizia, per ri-

conciliare con Dio uno scomunicato ! Che cosa non farebbero cdstoro se

avessero in poter loro il Papa e Roma? E facile prevederlo. II Cardinale

Viale Prela Arcivescovo di Bologna fu fatto morir di dolore per le iniquita

che legalmente si commettevano sotto i suoi occhi dai ristauratori del-

l'ordine morale; e Monsig. Ratta, suo Yicario Generale, fu condannato il

4 di Luglio 1860, a tre anni di carcere e lire 2,000 di multa per non aver

voluto cantare il TeDeum, con cui si pretendea far 1'apoteosi del latrocinio

sacrilego degli Stati della Chiesa. Ecco la Chiesa libera in libero Stato.

5. Fu detto che i moderni liberali italiani
,

felloni a Dio ed a Santa

Chiesa, riceverebbero nella storia 1'appellazione di Giudei del cattolici-

smo, per 1'acciecamento con cui si oslinano ad abhattere cio che dovreb-

be essere la loro salute e la loro gloria, ed a rinnovare la passione di

Cristo nella persona del suo Vicario e de' suoi Ministri. Or egli e da

credere che il Governo di Torino abbia tolto 1' impegno di assicurarsi per
1'avvenire quella ignominiosa appellazione, poiche neppure si da pen-
siero di evitare, nella persecuzione contro la Chiesa, quelle congiunture
che piii ne possono rendere esecrabili gli attentati. Scelse difatto il Gio-

vedi Santo per carcerare, puo dirsi che a pie degli altari, cum gladiis et

fustibus, il Vescovo di Fano, probabilmente a cagione di quelle medesi-

me prescrizioni della sacra Penitenzieria Romana, onde cerco pretesto a

processare, come un malfatlore comune, il Vicario Capitolare di Bologna.
Narrano pertanto certe lettere da Fano che, incominciata appena la

funzione del Giovedi Santo, il Duomo e 1' Episcopio furono circondati di

carabinieri e guardie nazionali. Altri carabinieri entrarono in chiesa ed

appostarono il Vescovo che stava pontificando ,
senza mai perderlo di

yista. In quel mezzo il tiscale di Pesaro con suoi ufficiali sali all' appar-
tamento episcopale. Si capi che trattavasi di qualche perquisizione, e
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s' anclava faotasticando se al Vescovo, se al Capitolo, se ad altri. Di che

gran gente comincio ad affollarsi attorno al Buomo e sulla piazza. Appe-
na finita la Santa Messa, \\ Vescovo si ritiro nella Sagrestia per ristorar-

visi con breve riposo; e subito trasse innanzi un Capo della Uendarme-

ria, per annunziargli che il Procuralore del Re Faspettava. Rispose il

Prelato che vi andrebbe come prima fossero compiuti i divini ufficii
;
e

cosi fece, sotto la guardia raddoppiala de'gendarmi. Salito che fu nei

suoi appartamenti, il Magistrate al prinio vederlo gl' ultimo i'arreslo e

1'ordine di partire per Torino alle 2 '/ pomeridiane. Gosi appunto Gesu

Cristo, dopo la Cena, in cui istitui 1'augustissimo Sacramento, fu preso,

legato e tratto a'tribunali de' Giudei ! Accompagnato da'Gendarrai, il

mansuetissimo Vescovo fu condotto a Pesaro, e'quivi chiuso in un Con-

vento. Tal fatto eccito lo sdegno perfino de' partigiani de' Piemontesi
;
e

diede la misura di quel che si potrebbe aspettare dalla devozione del

Governo italiano, quando il Papa, come pretendesi da qualche cotale,

fosse affidato alia lealta e religione di Vittorio Emmanuele, ed alia guar-
dia del pio Garibaldi.

6. Piu volte 1' Episcopate dclle province usiirpate ai dominii della

Chiesa levo alto la voce contco i soprusi , le ingiustizie ,
le crudelta

ed i sacrileghi procedimenti del Governo di Torino a danuo del clcro,

dei religiosi e di quanto v'ha di piu sacro nell' ordine morale, nella disci-

plina ecclesiastica, e pertino nei segreti recessi della coscienza. E scmpre
indarno. Ma non per questo ristettero i Vescovi dal compiere al santo

loro ufficio; e pur teste fu indirizzalo al Consiglio dei Ministri in Torino

un Memorandum, h'rmato dal Card. Arcivescovo di Perugia, dall'Arcive-

scovo di Spoleto ,
dai Vescovi di Terni

,
di Fuligno, di Poggio Mirteto,

di Assisi, di Rieti, di Norcia-, di Todi, di Gubbio, di Amelia c di Narni,

e dai Vicarii Capitolari di Nocera e di Citta di Castello. In questo pre-

zioso documento, degno d'essere atlentamente letto da tutti per intiero, e

che fu pubblicato in un Supplement al n." 88 dell' Armenia di Torino,

i zelantissimi Paslori tornano a dimostrare le piii gravi fra le enormezze

perpetrate conlro l^hiesa; e chiedono riparazionc di tantc iniquita e di

tanti oltraggi. Noi ne rechiamo qui un breve tratto , che spetta la barba-

ric onde sono manomesse le proprieta ecclesiastiche
, specialmente delle

Religiose ,
alle quali fu confiscata ogni cosa

, spingendo la spietatezza

iino al non dar loro, per sustenlar la vita, che un sei o un sette centesimi,

meno d'un baiocco e mezzo, al giorno ! Ecco le parole del Memorandum.
Una delle prime riforme, onde il nuovo governo inauguro nell' Umbria

nostra la vantata restaurazione dell' ordine e della moralita, fu un' aper-

ta rivoluzione del suo stesso Statute, che guarentisce le proprieta di ogai

ordine di cittadini
;
fu una violenta spogliazione, destituita perfino delle

apparenze di legalita; fu il decreto commissariale dell' 11 Dicembre 1860,

che d' u colpo quasi tutti demaniava
( pochissimi eccetluati) i beni
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ecclesiastic!, senza la volonta del Parlamento, 51 quale ne aveva discussa

una legge di demaniazione per 1'Umbria, ne poteva discuterla
, giacche

queste province non erauo ancora dichiarate annesse col .... voto po-

polare, ne avevano i loro rappresentanti nel grembo del Corpo legislati-

ve, che potessero difendere i loro interessi. L' enormita di quell' atto fu

da noi ripetutameute denunziata, ma nulla valse. Fu eziandio battuta la

via de' tribunali per aver giustizia e salvezza delle ecclesiastiche pro-

prieta ,
ma il corso della causa fu troncato da influssi prepotenti ,

che

prevalsero a fronte delle comuni guarentigie della legge e dei diritti di

migliaia di cittadini non di altro rei
,
che di essere persone di Chiesa

;

e colla violenza si consummo il decretalo spoglio.

Qui i Vescovi rifiutano la risposta che siasi per altro modo provveduto
con la istituzione della Cassa Ecclesiastica

, dimostrando, con la testimo-

nianza di Deputati che ne levarono giusti ed alti richiami in pieno Parla-

mento, che quell'ente mostruoso e assai meno utile epiiiodioso e piii

costoso di tutti gli altri che si vollero aboliti
, perche istituito con un

sistema assurdo, che serve soltanto a dilapidare la piu gran parte di cio

che e destinato al manlenimento degli spogliati. Proseguono poscia :

Neppure manco in quella medesima tornata chi confermasse con falti

speciali la inofficiosa durezza di questa Cassa Ecclesiastica ; chi dicesse

che vi era un convento nel suo paese ,
il quale sulla rendita affittata

di L. 12 mila veniva percepirne un sol 4,000, e le altre 8,000 entravano

nella strozza di questo Cerbero a tre bocche . Ma 1'onorevole non co-

nosceva che un convento del suo paese ;
noi siamo nel caso di addurre

non pochi esempi, nelle Umbre diocesi, di Corporazioni, le quali non ri-

cevono in pensione che il terzo
,

il quarto ed anclie meno delle rendite

effettivamente risultanti dai loro patrimoni. E quand' anche questa quo-
ta fosse sufliciente al mantenimento dei membri pensionati ,

la giustizia

non per questo sarebbe salva, ma almeno sarebbe salva in qualche modo

Yumanitd, la quale non conscnte di lasciar privi di alimento i cittadini

dopo averli indebitamente spogliati di tutte le loro sostanze
;
ma neppu-

re 1' umanitd
,
dobbiam dirlo

(
favellando specialn^nte di monasteri di

religiose) ,
in molti casi neppure Yumanitd e salva.

Questa nostra espressione apparira forse esagerata ,
e sara a mala

pena creduta in quelle province d' Italia che ancora non gustarono i frutti

della moderna rigencrazione. Ma ci appelliamo al fatto : basta osservare

i quadri delle pensioni individualmenle assegnate a ciascuno de' nostri

monasteri : basta un raffironlo di cifre. Pongansi queste pensioni di contro

al numero ed ai bisogni di ciascuna comunita
;

si bilanci la vecchia con

1'attuale loro economica condizione
;

si esamini cio che rende ciascun

patrimonio, e cio che ora si spende per alimento di chi ne era padrone.
Chi il crederebbe ? Y'hanno in qualche diocesi monasteri, in cui la quo-
ta giornaliera di ciascuna monaca e appena di centesimi venti : non e gia
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una mcnzogna cio che teste leggevasi in qualche pubblico foglio (Osscr-

vatore Romano del 10 Marzo) d'un infelice monastero, ove la quota fin

qui pagata alle povere religiose scendeva al meschinissimo ragguaglio di

appeua sei centesimi al giorno. E non e gia che queste miscrc sovvenzio-

ni debbano servire al solilo vitto e vestito; no, ma debbesi bensi ancora

provvedere a spese di manutenzione, di culto, di assistenza spiriluale,

di euro, corporate ,
di farmacia , e a tutto che occorre in una claustrale

famiglia. Quindi e che senza gli aiuti di private persone ,
senza il soc-

corso della cattolica carita
,

in molti monasteri non vi sarebbe cffettual-

mente di che vivere, e nonostante i detti aiuti
,

i quali divisi fra molti

membrr non possono essere che inferiori al bisogno, le privazioni, i sa-

crifizi e gli stenti
,

ai quali soggiacciono tante povere religiose ,
ci cru-

ciano vivamente il cuore .

E di yero e cosa da cavar le lagrime ad ogni cuore non disumano il

leggere da quali patimenti siano martoriate
,

fino a sentire le piu dure

strette della fame, le povere religiose di molti monasteri assassinati dal

Governo usurpatore. Di che 1' Osservatorc Romano
, pubblicando alcune

loro letterc, sollecito la carita dei fedeli a sovvenirle-d' alcun aiuto
,

e il

pietoso'eccitamento ebbe per efletto di raccogliere gia incirca 310 scudi,

che furono distribuiti dalla Direzione di quell' ottimo giornale ad alcuni

monasteri ridotti all'estremo della miseria.

Stendesi poi il Memorandum in dimostrare 1' ingiustizia delle tasse fi-

scali da cui sono oppressi i beneficii ecclesiastic!
;

1' incoslituzionalita del

matrimonio civile introdolto nelle province dell'Umbria per un decreto

dittatorio, e che frutta gia euormissimi scandali senza riparo di sorta
; poi

le vessazioni d'ogni maniera contro il clero; la profanazione delle chiese;

la violazione de' sacri chiostri
;
lo spionaggio piu infame esercitato contro

i ministeri evangelici ;
I'oscenita trionfante nei teatri, nei libelli, nelle

stampe esposte alia pubblica vista; il lavoro nei di festivi
;
le dimostra-

zioni ingiuriose promosse contro Yescovi e parrochi non senza minacce

di morte e con violazione del domicilio
;
e tutta quella seguela di mis-

fatti, ripugnanti ad^pgni idea di civilta e di religione, che costituiscono

la condizione ordinal-la delle svenlurate province soggiogate dalla rivo-

luzione. Si chiude poi questo documento con una stupenda dichiarazione

fatta da' Vescovi di voler ad ogni costo, ne dovessero anche incoglierc le

piu gravi pene, satisfare al santo loro dovere.

Perfino il Debats del 18 A'prile, tuttoche ora stia agli stipendii del go-
verno di Torino, fu costretto di confessare giusti cotali richiami de' Ve-

scovi, facendoci sapere, in una sua Corrispondenza da Torino, che que-
sti aggiunsero al Memorandum una Nota, con cui dichiararono al Mini-

stero, che sebbene si fossero astenuti dall' entrare nella quistione po-

litica, piH'e riguardavano il Papa come loro legittimo Sovrano.
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GnANDucvro DI TOSCANA (Xostra corrispondenzu) . 1. Come si promove 1'im-

moralita ; trionfo dei ladri 2. Concorso del popolo alle prediche qua-
resimall 3. Profanazioui in teatro 4. II Collegio di Prato ed il Bobone

5. Scontento per la tassa postale 6. Processo ai ladri della Galleria

delle Gemme 7. Tsuovo segno della pazzia del prete Liveraui.

1. I pervertitori della morale e della religione prosieguono con satani-

ca attivila la loro impresa. Fino dalle prime ore del giorno le vie di Fi-

renze sono percorse da male femmine , che procacemente insullano alia

probita degli onesti e provocano palesemente i meno onesti. E le orec-

chie dei bisognosi di riposo sono assordate dai gridatoridei giornali ven-

diiti a! partito ,
dalla mordacita dei quali non vi ha ormai uomo pacifico

che possa guardarsi. Di/wrfj, che sono incessanti, un solo nericordo com-

messo a carico di una povera donna svaligiata di tutto quello che avea nella

sua casa, mentre fuori badava alle sue taccende
;
la quale ita a fame rap-

porto a chi di ragione, si udi intuonare che non dovea lasciare la casa sola

se non voleva essere derubata. Si stan cercando rampini per atlaccar

briga coi pochi Yescovi rimasti. AH' Arcivescovo di Pisa si prende per

uso civile il Monastero di S. Domenico. Quel di Si'ena e nelle piste per

cagione dei famosi Bobone e S. Casciani. Quest' ultimo, benche sospeso,

in una sua predica ai parrocchiani espose loro le vessazioni e persecu-

zioni a cui ingiustamente (
secondo lui

)
era soggetto. E perche si era

sparso che V Arcivescovo per impedire scandali volesse in quel giorno

da se predicare, il prefetto /ini lo avverti seriamente: che si guardas-

se di cio fare, perche il governo non avrebbe potuto, secondo il solito, ga-

rantirlo dal furor del popojo.

2. Straordinario concorso di uditori hanno avuto in quest'anno iPredi-

catori; dimostrazione evidente del buonsenso cristiano della maggioranza
del popolo e del ricredersi di molti su molte cose. Piii piacquero quelli che

piii hanno parlato chiaro : S. Lorenzo, S. Croce
,

S. Felicita
,
S. Maria

Novella
;
nomino questi perche religiosi, coatro dei quali continuaraente

con stampe, giornali , produzioni teatrali ferocemente si tenta aizzare il

popolo. L proposito di S. Maria Novella credo buo!?o avvertire, che fino

dalle prime prediche i giornali faziosi si diedero attorno per persuadere

che quel solo era vero predicatore del Vangelo ,
s' intende a modo loro.

Incomincio la Nazione facendo valere per ragione la predica sull' amor

patrio : notate, non altro che il titolo. II Zenzero in giorno di A'enerdi ,

cioe di mercato
,
esortava i campagnuoli tutti ad andare a sentire un

predicatore che tutto altrimenti da certi pretacci e fratacci predi-

cava la vera religione istituita dal Padre e dall' Unigenito Figlio ; alia

quale esortazione vi posso assicurare che in quel giorno non fu dato ret-

ta. In seguito pero il concorso e andato ogni giorno crescendo cosi sfor-

matamente
,
che chi vuole udire ora la predica conviene che molte ore
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innanzi si prenda il posto. Eccovi gli argomentl dopo quello dell' Amor
Patrio. Amicizia Dover! dei genitori Dei figli Matriraonio La-

voro sempre, ozio non mai Giudizio universale Pauperismo Na-

zionalismo Trionfo di G. C. nella fondazione della Chiesa Id. nella

conservazione Id. nel SSmo Sacramento. Quesli argomenti possono

provare se avesser ragione quei giornali, o chi piuttosto maliziosamente

crede e disse, essere quegli elogi un giuoco per trattenere la gente dal-

1'andare ad udire la predica e il predicatore. Che se i Campagnuoli aves-

sere dato retta all'esortazione ne sarebbe avYenuto sconcerto e disgusto

nei prirai arrival!, i quali dapoi forse non vi sarebbero ritornati. Checche

sia di cio, eccovi quel che avvenne alia predica del Trionfo di G. C.

nella conservazione della Chiesa "che era la continuazione della prece-

dente. Dopo aver provata la verita
, divinita

,
unita ecc. della Chiesa

raedesima, ricordatine i prodigi con una approvazione e coramozione uni-

versale che ad ogni momento si slbrzava di manifestarsi ,
si rivolse con

un'aposlrofealprotestantesimoed ai protestanti,provocandoli a mostrare

altrettanto dellaloro, e rimproverandoliperche confrodi e calunnie atten-

tassero alia nostra, seducesserogl'incauti ecc. Non avea appena incomin-

ciato, che la commozioue universale proruppe in modo che il predicatore

dove per alcuni minuti arreslarsi. Come pote col gesto e con la voce sedare

le acclamazioni disse, consigliare, pregare e comandare che tali dimostra-

zioni, abbenche religiose, disdicevoli al tempio santo di Dio
,
non si rin-

nuovassero
; e una voce slentorea s' intese, di tale certo a cui cocevano,

che grido bene, coperta subito da un universale zitto zitto. Terminata

la predica 1' uditorio intero invece di escire
,

fece come due fitte e cora-

patte ale dal pergamo .
alia sagrestia, e tutto in silenzio, come era con-

veniente, pur voile cogli atti e col volto testimoniare la sua approvazio-
ne e gradimento per tutto quello che avea udito della Chiesa, del Papa,
di G. C. Ne altro piii s' intese di vera fragorosa acclamazione dopo quel

giorno, abbenche 1' uditorio sia ogni giorno piu sterminatamente cre-

sciuto. I nemici ne fremono
,
ma innanzi 'at vero popolo non rifiata-

no
,

e credo che mille e mille volte si siano pentiti dei loro articoli
,
so-

netti e ritratti, con cui volcano o abbindolarc il predicatore se fosse sla-

to da tanto, o imporre alia buona gente. I micini hanno aperto gli occhi.

In altro modo, la gente ha voluto vedere coi suoi occhi e sentire con le

sue orecchie : cosi 1' avesser fatto sempre per il passato e scguitassero a

farlo per 1'avvenire.

3 . Ho nominato le produzioni teatrali. A proposito di quesle, ultimamen-

te alia Pergola si rappresentavano gli Vgonotti. La prima sera comparve-
ro il Canonico ed i Cardinali tutti secondo 1' abbigliamento loro proprio.

A questa, che i nostri giornali ironicamente chiaraarono profanazione di

arredi e di abiti (dolendosi di quel che avvenne), si manifesto negli spet-

tatori,a confessione dei medesimi, tale disapprovazione e schiamazzo,che
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ripetutosi la sera seguente, fece risolvere gli attori a smettere quel co-

stume. Fu detto che non scnza superiore esortazione, temendosi al pre-

sente tutto quello che minaccia dare occasione a contrasli e collision!.

4. Uno dei soggetti che danno da dire ai nostri giornali ,
e il ritirare

che fanno molti parent! i loro giovani dal seminario di PratO, in seguito

della nomina del Bobone a Rettore di quello. Gli stessi che si sono ado-

perati per indurne tanti a ritirarli da altri istituti
,

si scandalizzano ora e

tempestano perche li levano da quell' unico di Pralo.

5. La legge sulle lettere cresce il malcontento. Al tempo della tiran-

nia, dicono molti, si potevano mandare e ricevere impunemente le let-

tere senza la trafila della posta ;
al tempo della liberta questo non si puo

piii. E di questo modo si lira bene in lungo.
6. II processo degli imputali del furto della Galleria dopo vari dibat-

timenti termino con la condanna dei medesimi a quattro anni di carcere.

La qual sentenza come fu intesa dal pubblico s' incomincio a mormorare

contro il Governatore rcputato il ladro e a sentenziare per modo che i

giudici ritiratisi nuovamente credettero bene di aggravare la mano esten-

dendola a dodici. Allora 1' un di essi protesto che a quattro era gia dis-

posto non a dodici
;
e pero pubblicaraente dichiarava che di yen ladri

fra i condannati non ve n'era uno. La quale cosa yariamente commentata

dal pubblico servi di argomento ad una mordacissima caricatura, che ha

divertito non poco la gente.

7.11 giovedi Santo il Liverani, con ridicolo insulto alia Chiesa ed al suo

Capo, si recava solennemente in carrozza in abito di gala prelatizia alia

SS. Annunziala sua parrocchia, e, con grayissimo scandolo del folio po-

polo ivi presente, riceveya audace il pane degli Angioli.

REGNO DELLE DUE SICILIE. 1. Colloquio fra S. M. il Re Francesco JI e V Am-
basciadore francese sig. de La Yalette 2. Pubbliche violenze contro le

stamperie di giornali cattolici 3. Arti adoperate in Sicilia per trarre il

clero all'aposlasia 4. Lettera del Ricciarcli sopra le condizioni del Re-

gno 5. Cenni sopra la reazione; slalo di Foggia e di Bari tlescritto da

uu italianissimo; come tenute le career! 6. Riordinamento della Magi-
stratura. "."?'

1. Appena fu giunlo in RomailnuovoAmbasciadore francese, signor de

La Valette, i diarii della rivoluzione cominciarono a trombare per tutto,

che non solo egli a\esse posto alle strelte il Santo Padre
,

affinche si

volesse alia per fine conciliare paternamente cogli assassini della Santa

Sede
,
cedendo loro all' amichevole il poco che ancor restavagli ;

ma
a-vesse pure intimato al Re Francesco II la necessita di allontanarsi da

Roma, e cercar altroye un rifugio, che toruasse meno molesto e meno pe-
ricoloso ai trionfanti usurpatori del suo trono ed ai ladroni rapitori del

suo patrimonio private. Quel che ci fosse di yero intorno alle pratiche
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per ottenere 1'abdicazione del Santo Padre, apparve manifesto dai docu-

ment! ufficiali che a suo tempo abbiamo rjferito (
Serie V, TO!. 1

, pag.

507 e seg.). Ma eravi ragione fondata di dubbio quanto agli ufficii, che

diceansi fatti presso il Re Francesco II
; parendo ad ogni animo ben nato

ed onesto, che si dovesse guardare come iniquo e crudele, e percio incre-

dibile da parte del Governo di si generosa nazione
,

il perseguitare una

tanto nobile sventura, col negarle perfino il riposo dell'esilio tra le braccia

del Padre comune dei fedeli. Tuttavolta e da dire che la politica del Go-

verno francese, per sue recondite ragioni, sentisse la necessita di satisfa-

re in qualche modo, per questa parte, alle pretension! dei settarii italiani;

poiehe oggimai eindubitato che il La Valette sollecito, con quanto seppe
trovare di argomenti, di velate minacce e di lusinghiere promesse, il Re
Francesco M ad appagare in cio i desiderii di Napoleone III. La Gazzetta

universale di Augusta, nel n. 71 del 12 Marzo passato , pubblico una

relazione particolareggiata del colloquio percio avvenuto fra il tradito Re

delle Due Sicilie e 1' Ambasciadore francese
;
che noi riferiremo qui

per intiero, quale fu recata dall' Osservatore Romano, avendo fondata ra-

gione di credere che trovisi in essa la genuina sposizione di tal fatto:

ed anche perche tal documento pno gettare qualche luce sopra 1'mdole e

lo scopo e i risultati dei maneggi conciliativi di S. M. 1' Imperatore Na-

poleone III quanto alle rivolture italiane.

II 9 Dicembre dell' anno scorso, il nuovo Ambasciadore francese a

Roma impetro presso il Re delle Due Sicilie un'udienza, che egli ottenne

pel giorno 10 ad un'ora pomeridiana. Dopo i primi complimcnti d'uso, il

marchese di La Valette entro tosto in argomento.
lo ho 1' incarico

,
disse egli ,

di Yolgere ,
in nome dell' Imperalore ,

1'attenzione di Vostra Maesta sulla incompatibility del^suo soggiorno in

Roma. L'Imperatore, che nutre continuamente per Vostra Maesta lamas-

sima affezione e le piu sincere simpatie ,
crede corrispondente agli inte-

ressi di Y. M. 1'abbandonare una capitale , oye la presenza sola della

M. V. e bastevole ad ipcoraggiare la guerra ed il disordine nei vostri

antichi Stati. L' Imperatore da questo consiglio]nel vostro proprio inte-

resse, o Sire$i diritti di V. M. non vengono pregiudicatijda un cambia-

mento di dimora
; nessuno puo sapere cio che 1'avvenire riserba a Y. M.,

e sarebbe piu glorioso per voi, o Sire, quandonon si avesse ad ascrivere

alia -vostra direzione ed ai vostri desideri una insurrezione ,
che non e

nel caso di rendere alia M. Y'. il suo trono, ed e soltanto atta a provocare
scene di sangue ,

di anarchia e di distruzione
,
che servono di scandalo

alia pubblica opinione d'Europa. lo non disconosco in nessun modo i

sentimenti della M. V., ed appunto percio oso di parlare in questo senso

a Yoi, o Sire, disimpegnandomi dell' incarico del mio Sovrano.

A queste parole in fondo assai chiare
, quanlunque avviluppate nelle

piii ricercate espressioni di genlilezza e nelle piii elastiche.frasi della dia-
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lettica diplomatica, 1'Ambasciadore francese aggiunse ancora: Qui ter-

mina la mia missione diplomatica, ma la graziosa accoglienza di Vostra

Maesta m' incoraggia a comunicaryi ,
o Sire ,

non nella mia qualita di

Ambasciadore, ma come marchese di La Valette
,
com' io abbia ragione

nell'asserire che 1' Imperatore chiedera al Piemonte (tosto che la M. V.

seguisse il sopraesposto consiglio) la riconsegna della Yostra proprieta

privata, di cui in modo si indegno fu spogliata. Non e il trono solo
,
di

cui fu spogliata la M. V. con mezzi
,
che non mi arrogo di giudicare;

sono anche le vostre rendite personali ,
che furon confiscate dai Piemon-

tesi, la dote della Yostra augusta madre e tutto cio che in base di divino

ed umano diritto a Voi ,
o Sire

, appartiene. Esigenze politiche ,
di cui

sarebbe superfluo il parlare ,
hanno costretto 1' Imperatore al riconosci-

mento del nuovo regno d' Italia
,
ma appunto questa circostanza gli con-

ferisce un doppio diritto di chiedere al Gabinetto di Torino la riconsegna
dei capitali e dei beni

,
che alia M. V. e alia Yostra famiglia Yengono

trattenuti.

Questa fu la sostanza del lungo discorso del signer di La Yalette
,
di-

scorso nel quale furono ripetute frequenti proteste delle piu YJYC simpatie

dell'Imperatore pel Re, adducendo in prova la presenza della flotta impe-
riale dinanzi Gaeta, spedita dall' Imperatore, come egli disse, onde dar

tempo all'assediato Sovrano di riunire i suoi mezzi di dilesa, e di lasciare

all'arbitrio del paese il dichiararsi contro gli invasori (envahisseurs) .

II Re ascolto con somma attenzione e calma il lungo discorso dell'Am-

basciatore francese, e quindi rispose :

Ella ha parlato in nome. dell'Imperatore ed in suo proprio; io rispon-
dero all'Imperatore come a lei in modo parimente sincere e chiaro. Sono

assai grato all'Imperatore pel suo consiglio ,
e non dubito

,
che cio non

provenga da un vivo interesse per la mia persona ;
ma non sono in casa

di seguirlo ;
io sono un Principe italiano illegalmente spogliato del suo

possesso ,
e percio non credo

,
die io debba abbandonare 1' unica terra

italiana che mi accolse. Io sono non soltanto Re delle Due Sicilie
,
ma

auche Duca di Castro, e come tale sono proprietario negli Stati Pontificii.

Qui io ho ancora Tunica casa, che mi e rimasta, 1' ultimo rifugio dopo il

gran naufragio. Se io, come ho intenzione, cambiero il Quirinale col mio

palazzo Farnese se mi sara pure possibile cessero d'cssere 1'ospite

del Papa ,
alia di cui magnanima ospitalita sono gia tanto obbligato ,

e

diventero un Principe che vive tranquillo nella propria casa
,
e sotto la

protezione delle medesime leggi che godettero per tanti anni tutti i mem-
bri della famiglia Bonaparte, quando la politica loro ricusaYa un asilo in

quasi tutti i paesi dell' Europa. Qui dunque io mi trovo, per cosi dire
,

nella mia patria, perche sono in Italia. Qui si parla la mia lingua, qui ho

i miei interessi, e sono Yicino al mio paese ed ai miei sudditi.

Ma se si Yede in questa Yicinanza un pericolo , se mi si rende in

certo modo risponsabile pel sangue Yersato ,
allora io potro dire a mia
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volta die la responsabilita ooa calpisce me ,
ma coloro che ledono tutti i

diritti
, rompono tutte le promesse ,

falsificano ogni parola , assaliscono

uno stato in tempo di pace ,
ne trucidano i soldati e ne costringono il Re

ad abbandonare il suo trono. Questi uomini vengono chiaeiati da una

gran parte dell'Europa galantuomini e leali
;
ed all' incontro

,
secondo la

moderna etimologia, vengono ehiamati assassini e brigantiquegli infelici

<;he dil'endono in una lotta disuguale 1'indipendenza della loro patria ed i

'diritti della loro legittima dinastia. In questo senso anche io tengo per un

grand'onore di essere un brigante. Se mi si parla dell' avvenire e della

maccbia, che il sangue versato imprime al mio norae
,
allora il passato e

la guarentigia de' tempi presenli. Si e gia dimenticato che
, quando i

miei generali bombardavano Palermo, per mio ordine fu cessato il fuoco

nel momento in cui la ribellione disponevasi a capitolare? Forse questo ,

10 lo confesso, fu un errore politico, ma io non ebbi il cuore di abbando-

nare la seconda capitale della monarchia alia distruzioae. Non abban-

donai Napoli, non lasciai tutto, i miei interessi, la mia reggia, i miei

beni, onde distogliere dalla mia capitale gli orrori della guerra? Non
ho io dato 1'ordine di capitolare a Messina e a Civitella del Tronto su-

bito dopo la resa di Gaeta ? Non bo io sciolto 1' armata
,
invece di sten-

<lerla in bande sopra il reame e prolungare la guerra civile? Chi osera in

faccia a tanti e tali fatti ,
che i politici con ogni dirilto mi rimproverano

come altrettante prove di debolezza
,

di accusarmi ancora di egoismo e

di -animo sanguinario? Ma io ho dei doveri da adempiere, e li adempiero
sino alia fine. Senza amare il trono

,
di cui ho imparato a conoscere

.soltanto le amarezze ,
non abbaudonero il posto ,

che la provvidenza
mi ha coniidato. Io non ho incoraggiato I'insurrezione in Napoli, perche il

momeuto opportuno non e ancora giunto. Ma io non rinnego e giammai

rinneghero quelli che combattono in mio nome, ed io mi porro , quando
1'istaute sara giunto ,

alia loro testa per riconquistare il mio scettro e

combattere i nemici della mia patria. Su questo desiderio non deve esi-

slere ne dubbio, ne equivoco. Ella mi ha richiamato alia memoria tutto

io che 1' Imperatore ha fatto per me. Egli sa quanto sincera fu la mia

riconoscenza, quanto viva essa sia ancora. Ma se oggi io non posso dare

seguito al suo consiglio, egli certamente non nii accusera di mancanza di

rassegnazione nella sua volonta e di tiducia nella sua esperienza. Negli

uHimi mesi del mio si breve Governo ,
ho ascoltalo in circostanze assai

critiche icoosigli, che mi manifestarono in suo nome i suoi ministri.

Quando insorse la lotta, evi era ancora tempo di lottare e di non cedere,

11 barone Brenier mi consiglio o
, meglio detto

,
chiese come condizione

per 1' aiuto morale delJa Francia di porre fine alia rivoluzione nei miei

Stati col ripristinameulo della costituzione del 1848
,
con una amnistia e

con una alleanza col Piemonte. Se ella crede
,
che la ragione di stato e

J'interesse dei miei popoli avessero chiesto questo sagrifizio della mia
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propria convinzione, adesso ella ne vedeleconseguenze. losono in Roma;
il Piemonte si e irapossessato violentemente del mio trono, e la rivoluzio-

ne e padrona d' Italia. Forse il barone Brenier ha trasgredito le sue

istruzioni. Forse lo fece anche 1'Amrairaglio Tinan quando mi assicurava,

che la flotta sardanon entrerebbe nel golfo di.Gaeta. Confidando in que-

st'assicurazione, posi il campo sul Garigliano ed appoggiava la mia destra

al mare. Tutt'ad un tralto la flotta francese concesse 1' adito alia sarda r

ed appena ebbi il tempo di avvisare il comandante dell'armata di queslo
cambiamento. Questi fu costretto, quando Tide esposta la sua posizioner

che egli credeva sicura eprotelta, di ritirarsi frettolosamente sopraMola,
donde cbbero origine le ulteriori funeste conseguenze. lo so benissimo

che le esigenze della politica impongono ai Sovrani maggiori obblighi

che non le simpatie personali ,
ed io non mi lagno ; ma mi e bensi per-

messo di dire che tutte le esigenze della politica si sono rivollate con-

tro di me.

Allora, o Sire, rispose La Valette, io dovro con mio sommo dispia-

cere manifestare all'Imperatore, che Vostra Maesta ha respinto il sue*

consiglio ?

Io non lo respingo, replico il Re. Soltanto io mi vedo nell'impossi-

bilita di seguirlo. E quand'anche condizionalmente volessi aderire alia

partenza da Roma, dove dovrei andare? In Germania ho dei parenti ;

ma sarebbe prudente per un Re italiano di passare in Germania il tempo
del suo esiglio? Che cosa direbbe di lui la rivoluzione, qual piano fanta-

stico gli si supporrebbe? Anche in Spagna ho dei parenti prossimi, la e-

la culla della nostra famiglia. Prevenendo tutte le eventualita, la regina

Isabella c.on la magnanimita propria del suo caratlere, mi ha olTerto an-

cora prima della mia partenza da Napoli ,
tutto cio che puo nobilitare

1'ospitalita di nna grande nazione. Ma la Spagna e troppo lontana dai

miei stati
,
ed io non voglio ne perderli di vista

,
ne aver 1'apparenza ,

anche per un solo momento, di rinunciare a miei diritti .

Ma nessuno, rispose La Valette, pretendera ,
nessuno pensera ,

che

Vostra Maesla vi rinunzi
,
e 1'Imperatore si stimera fortunate di offrire

alia Maesta Vostra ospitalita in Francia .

Io so, replico il Re, e ne sono immensamente grato a Sua Maesta

Imperiale, che mi e offerto il Castello di Pan. Ma io non vi acconsentiro

giammai ,
sotto qualunque siasi condizione. II mio nome solo basta a

spiegare il mio rifiuto. II partito legittimista verrebbe certamente a sa-

lutarmi
,
e si direbbe, usare esso di questo pellegrinaggio a Pan, come

protesta contro il Governo imperiale. Da cio 1' imperial Governo non sof-

frirebbe certamente alcun pregiudizio; ma io non potrei pero chiudere la

mia porta a coloro che venissero a darmi prova delle loro simpatie, ed

in pari tempo non permettere ,
che il mio nome servisse d' insegna con-

tro il Sovrano che mi concedesse ospitalita nei suoi Stati , specialmente
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quando mi richiamo alia memoria, che mio padre fu il primo Sovrano, che

ha riconosciuto 1' Imperatore .

Vostra Maesta, soggiunse 1'Ambasciatore, possederebbe pcfo, se vo-

lesse deciders! ad abbandonare Roma
,
una sufficiente fortuna per poter

vivere in qualche altra parte del mondo .

Su di che il Re rispondeva : In riguardo alia mia fortuna contiscata

non permetlo (
ed ella come gentiluomo lo comprendera )

che si propon-

gano condizioni o mediazioni
,
e s' intavoli nemmeno una discussione.

Quando si perde un trono, importa poco se si perde anche la fortuna r

quand'anche colui, che 1'ha tolta, la restituisse a suo tempo. II primo non*

mi strapperebbe un lagno, il secondo nessuna riconoscenza. lo sarci po-

vero come tanti altri che valgono piii di me, e la dignita vale piu a miei-

occhi che le ricchezze .

Con immenso dispiacere, soggiunse La Valette, riferiro il success^

della mia missione. Ma siccome in questo abboccamento ho aggiunte alle

mie istruzioni le mie proprie idee, cosi desidererei
,
che Yostra Maesta

mi indicasse quella parte della rispdsta , che debbo soltoporre al mio

Sovrano .

Gliela comunichi intera, disse Francesco II. lo desidero che 1'Impc-
ratore veuga a conoscere le mie intenzioni nello stesso modo, come qui

chiaramente e sinceramente le ho esposte. In breve, io le do in anticipa-

zione il mio consentimcnto perche ella riferisca nel piu minuto dettaglio

tutto cio che ha udito dalla mia bocca .

. Prego di riflettere, continue 1'Ambasciatore con enfasi, che 1'Impera-

tore Napoleone nutre una sincera affezione per V. M. ;
e da quale altro

Sovrano potrebbe la M. V. promettersi nel tenebroso avvenire un soste-

gno piii efficace? Non si raffreddera questa amicizia, quando 1'Imperatore

verra a sapere che furono rigettati i suoi consign?
Io non li rigetto, replico il Re, ma io non posso accettarli : e se egli

mi ritrae la sua amicizia, ne sarei desolato
;
ma non sarei io quello, che

avessi rotto queste buone relazioni. Negli affari che mi risguardano per-

sonalmente, e nei quali egli non ha parte diretta ,
mi sembra che io

solo posso essere 1'unico giudice competente del contegno che debbo

tenere .

Le esigenze del Piemonte, soggiunse La Valette, si aumenteranno,

e forse tra breve potrei ricevere delle istruzioni che mi costringessero a

presentarmi di nuovo a Vostra Maesta, e le quali potrebbero forse

anche avere una influenza diretta sul rimanere delle nostre truppe

in Roma .

Io non posso credere, ripete il Re, che le esigenze del Piemonte

eserciterebbero una tale influenza smTanimo dell' Imperatore, ed ancora

meno, che dal Gabinetto di Torino dipendesse lo scioglimento di una

questione si importante come quella della prolungata protezione concessa
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al Capo Supremo della Chiesa. In ogni caso se le truppe francesi par-
tono da Roma

,
il medesimo batlaglione piemontese puo fare prigionieri

il Papa al Vaticano ed il Re di Napoli al Quirinale. lo sono rassegnato
ad una prigionia in si eccelsa e si illustre compagnia . Cio non

sara mai
,
sclamo La Valette con vivacita. La bandiera francese copri-

rebbe (c&uvrirait de ses plis) la M. V. ed il Santo Padre, e 1'Imperatore
non abbandonera Roma. Ma chi sa quali istruzioni ricevero da Parigi

^juando sara noto il rifiuto di V. Maesla? Qualunque esse sieno,

rispose il Re congedando 1'A.mbasciatore, elleno mi procureranno la sod-

disfazione di fare con lei piu intima conoscenza . .

2. Gia piu volte accadde che i Mazziniani prevalenti a Napoli rendes-

sero servigio al Governo usurpatore col fare pubbliche violenze agli

stampatori ed editori de'giornali cattolici, cui.bastasse 1'animo di svelare

alcuna delle schifosissime piaghe , ond' e straziato quel regno un di si

fiorente e felice. Teste si rinnovava per la terza volta il brutale assassinio

a danno della Stella del Stid. Fin dalla Doinenica 6 Aprile erano corse

notizie sicure del fatto che preparavasi pel domani, contro varic tipo-

grafie, le quali ricorsero al Governo per averne difesa e si tennero poi

chiuse la mattina del Lunedi. Ma il tipografo della Stella del Sud, che

pose nella lealta del Governo troppa fiducia
,
ebbe 1'animo di aprire la

sua officina : e sulle 11 '//antimeridiane questa fu invasa da una quindi-
cina tra camorristi e Guardie nazionali travestite ;

e tutto in poco d' ora,

torchi, caratteri, carta, e quant' altro ivi trovavasi, fu rovesciato, rotto,

messo in brani e in frantumi. Quando 1' impresa fu compiuta, comparvero
una quindicina di guardie di pubblica sicurezza, che cortesemente fecero

ala al passaggio dei devastatori che si ritiravano. Questa e la liberta e la

felicita recata dalla rivoluzione a Napoli, decantata nel Parlaniento ingle-

se dai Palmerston, dai Gladstone, dai Layard cou uuo stile ed una faconr

dia, che certameate deriva dallo spirito della menzogna in essi incarnate.

3. II mercato di upostati, aperto in Torino come dicemmo nel prece-

dente quaderuo, mando suoi commessi principalmente nel Regno e nel-

1' isola di Sicilia. Quivi si posero sfacciatamenle in opera le arti della se-

duzione e le larghe promesse ;
e con cio si riusoi a razzolare dai lezzo

della scostumatezza e dell' ignoranza un certo numero di disgraziati, che

Yolonterosi mettessero il loro nome sotto il modulo della famosa petizione

compilata nel conciliabolo Giudaico. Ma eran pochi al bisogno. Si ricorse

<illora alia violenza. Si hanno qui in Roma i document! che provano co-

me a Messina
, per esempio , parecchi infelici sacerdoti si ascrissero a

quel vituperoso gregge, perche posti fra le due, o di firmare il loro no-

me o di aspettarsi la morte minacciata loro col pugnale appuntato alia

gola o col revolver inarcato alle tempia. E siccora i miseri pur cerca-

vano di ritrarsi da tal precipizio, in cui erano caduti per la paura, fu pub-
Mcato un bando, firmalo da un Alessandro De Cesare, con cui si taccia di
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congiura 1'adoperarsi a far rinsavire i traviati, o il ritrattare quella scis-

matica adesione, e in nome delle societa democratiche si minacciano guai

a coloro che osassero tormentare le coscienze del buon clero
,
ossia degli

apostati.

Del resto ecco quel che scrissero da Catania all' Armenia di Tori-

no. Abbiamp qui un certo gabinetto, i cui soci usano di frequentar

le chiese, col solo inlento di spiare se gli oratori sacri proferiscano qual-

che motto in favore del Papa. Un prete che oso detinire la liberta nel suo

genuine significato, fu minacciato di morte. Ma questo e nientc. In casa

del Prefetto si fece una illegale petizione in norae del Clero per pregare

Pio IX a ceder Roma. La petizione fu portata all' egregio Monsignor Vi-

cario Capilolare Gaetano Asraondi, perche la firmasse; ma questi corag-

giosamente vi si rifiuto, nulla curando gli oltraggi che avria quindi do-

Tiito soffrire. Allora la petizione fu portata al suindicato gabinetto, e i

soci postisi in sentinella guardavano se prete alcuno passasse, e vedutolo

1' invitavano ad eutrare, entralo lo altorniavano, obbligandolo alia firma

della petizione ;
e non appena il prete diceva : non posso ,

non dew, non

voglio, che subito lo buttavan fuori ingiuriandolo col solito epiteto di

birro borbonico, e simili. Agg-iunga a tutto-cio che avendo il Vicario Ca-

pitolare negata la missione di predicatore quaresimalista ad un certo

prete che avea gridato : abbasso il Papa Re ! ed avea predicate in pub-
blica piazza contro il potere temporale ;

il Prefetto ebbe la temerita di

usurparsi 1'autorita spirituale, accordando la missione oraloria all' infe-

lice sacerdote, il quale in effetto ando a predicare la quaresima in un

paese della provincia, dove 1' Ordinario ne avea gia spedito un altro da

lui approvato.

E, pur dalla Sicilia, scrissero alia Vera Buona Novella, intorno a co-

deste sottoscrizioni strappate a forza : E necessario avyertire che alcu-

ni pochi del Clero regokre e secolare tirmarono
, perche ingannati dalle

ciarle e bugie de' sedicenti liberali, i quali diedero ad intendere che una

tale cessione era yanlaggiosa alia Religione; altri furono costretti ad

apporre la loro firma da una brutale -violenza, dopo aver subito minacce

della vita, di privazione di beni e di disdoro delle famiglie. Ma il Clero

siciliano (pochi eccettuati) fu sempre ed e sommesso all' obbedienza del

Vicario di Gesu Cristo, e non solamente vuole Pio IX Papa e Re, ma, se

fosse possibile, lo vorrebbe piu che Re. La preghiamo a render pubblica
la presecte dichiarazione .

4. Ne cotali violenze tiranniche si fanno solo cola
,
e solo a danno di

preti. II Regno tutto e pure in preda alia crudelta rivoluzionaria, e ce ne

fa testimonianza ,
che non puo essere sospetta, il famoso Ricciardi

,
de-

putato al Parlamento di Torino, che scrisse al Rattazzi una lettera, pub-
blicata nel diario la Nuova Europa ,

dove leggesi quanto segue, Le

diro, innanzi tratto, le cose esser venute a tale in quella parte d'ltalia, che
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I piu non hanno gran fede nella durata del uuovo governo, il quale, non

temero di affermarlo e oggetto quivi di generate disamore. V'aggiungo,

la giustizia e la legge essere nomi vani
,
la magistratura non facendo il

proprio dovere che imperfeltissimamente, e la vita del citladini essendo,

nei luoghi tutti infestati dal brigantaggio, in balia dell'autorila militare,

4 cui soprusi son tali da far rabbrividire. Migliaia di persone, da un

anno a questa parte, furono passate per le armi', senza giudizio di sorta

dlcuna
,
e per comando di un semplice capitano o luogotenente ;

sicche

Kon pochi innocenti miseramente perirono! Orribili esempii potrei citarle

& tale proposito ricordando le date, i nomi ed i luoghi. Bisogna por mo-

do, a ogni patto, ad un tale slato di cose : e ristorare 1'impero della leg-

ge, la quale porge armi bastanti al goyerno per repriraere il brigan-

taggio....))

Queste parole d'un Mazziniano dichiarato bastano a marchiare di sem-

piterna infaraia la svergognata e disumana politica di uomini di Stato

come il Layard ,
il Gladstone, lo Slaney ed il Palmerston

,
che pur teste

osavano in pien Parlamento inglese yantare la liberta e la felicita del

DUOVO Regno d' Italia
,

e negare le atrocita degli usurpatori ,
e. ca-

lunniare .iniquamente la reazione degli oppress! ,
e chiamare la Santa

Sede in colpa di supposte crudelta imputale ai legittimisti che ne sono

yittime, e far yoti per lo sterminio del brigantaggio.

5. Che cos'e codesto brigantaggio? E la reazione ognora piu poderosa

e formidabile de' popoli conlro il giogo mazziniano, imposto loro dal tra-

dimento dei compri setlarii che cingevano il trono di Francesco II
,
e ne

capitanavano 1'esercito, e.ne governayano la Capitale e le province dello

Stato, quando il Cavour sospinse contro lui il Garibaldi ,
a cui que'perfidi

yendettero ogni cosa a yilissimo mercato
;

e la reazione contro quell' i-

gnominioso giogo ricalcato poscia loro in collo dalle armi piernontesi,

Per quanto i giornali del Nuovo Regno si studiino di persuadere, che

tutto si riduce a scarse bande di ladri e di malandrini , prezzolate di

fuori e condotte da stranieri
;

il fatto e che il Governo stesso di Torino

dimostra con argomenti efficacissimi ,
come quella sia reazione politica ,

vasta ,
indomabile. Altrimenti perche armare contro di essa la Guardia

mobile, la milizia cittadina
,
le masnade di carnelici ungheresi ,

le forze

di 40 mila soldati? Perche le arliglierie' e le navi da guerra da guardare

i passi? Perche stancar di suppliche e di lamenti il Padrone parigino,

affinche si.adoperi a porvi un termine col cacciare d'esilio in esilio la

vittima di tante perfidie, di tanteviolenze e di innuinerevoli tradimenti?

la cosa e chiara. La rimembranza di Francesco II basta, lo confessano

ssi stessi
,
a tener \iva in que' popoli la speranza di riavere in lui il

mite e paterno Principe ;
onde sentono piu importable la tirannesca pre-

potenza della rivoluzione, e cercano disperalamente di spezzare le loro

catene. Di qui si yede perche i diarii quotidiani di Napoli rechino ogni
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giorno le notizie di zuffe e scontri e combattimenti accanili
,
e fucilazio-

ni, e crudeltaj e rappresaglie fra le due parli, che si straziano per guerra

civile.

Ci sarebbe impossible lo sceverare fra tanta copia di relazioni il vero

e il falso, o conoscendolo riferire distesamente ogni cosa. Ci basti per-

tanto di raettere in nota, che anche in province rimote assai dagli Stati

della Chiesa, donde per altra parle la vigilanza delle truppe francesi im-

pedisce ogni soccorso agli insorti, formicolano le schiere di intrepidi rea-

listi, che travagliano senza posa con attacchi sanguinosi le truppe pie-

montesi e i loro partigiani. 11 Diritlo di Torino, araldo Mazziniano, dice,

eel n.* 102, che : le province sono ridotte a concentrarsi nelle grandi

cilia. Foggia, per esempio, e un gran campo trincerato, dove sono vac-

che, pecore, cavalli ecc. non polendosi lencre piu nelle campagne. Da
Bari non si esce ollre dieci miglia, senza correre il rischio di essere sva-

ligiati. E Bari e Foggia sono i capiluoghi di due province ,
dove il bri-

gantaggio non potrcbbe, non dovrebbe esistere , senza il positivo e largo

concorso di retrivi . Aspelliamo che i nemici di Francesco II e della

Sanla Sede ci facciano sapere che i briganti della Capilanala e della Ba-

silica la si spediscono cola da Roma, per via lelegrafica od in palloni vo-

lanli, con lulle 1'armi ed i cavalli.

Chi poi volesse sapere come siano governali gl' infelici, che cadono in

mano alia sbirraglia rivoluzionaria e sono chiusi, anche per puri sospetti,

in carcere, legga le seguenli parole dello slesso Diritto, cui scrivono da

Catanzaro : All' amminislrazione della giustizia il Governo dee pensare
seriamenle. Le prigioni sono piene di delenuti senza lello, senza paglia,

senza coperle, lanlo che 280 di essi sonosi ammalali di lifo. Molli ne

muoiono giornalmente e le autorita non pensano a sollevare la condizio-

ne di lanli infelici. II Municipio si e recato in corpo dal Prefetlo per scon-

giurare i pericoli che minacciano la cilia ecc. E il somiglianle fu scrit-

to da piii allri luoghi ,
dove si leme di peste , per lo stragrande numero

di meschini lenuli in quelle sozze bolge a marloriarsi e macerarsi fino a

perire di sfinimenlo. Ecco i frulli della filantropia inglese incarnala nel

Gladstone, e nei campioni del non intervento.

6. Dopo la fusione dell' esercilo Mazziniano col Piemonlese, reslava al

Governo del sig. Rallazzi un' allra grave faccenda sulle braccia
,
ed era

1' epurazione della Magislralura napolitana. Ognuno inlende che con que-
sta parola si vuol significare quel provvcdimento , per cui un buon nu-

raero d' onesli magislrali si dovea mandare con Dio, al piu con un lozzo

di pane per mercede di decine d'anni d'onorati servigi, onde riuscire al

doppio inlento: di sbarazzarsi cioe de' sospetti, c di far luogo ad inse-

diare comodamenle la lurma di perfidiosi ,
i quali allamenle rivendica-

yano la loro quola parle dei trenta denari dovuti ai Liborio Romano

d'ogni grado. Or questo fu eseguito. Piii cenlinaia di Magislrali furono
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cassi d'uffizio, o traslocati a grande loro disagio e discapito, o abbassati

di grado, o messi in riposo con tenue pensione ;
mentre in loro vece fu-

rono o promossi o surrogati i benemeriti alia maniera del Conforti e dello

Spaventa. Da questo avranno imparato i tentennanti , soliti a tenere il

piede in due staffe, che non si puo servire a due padroni; e per contro i

Tirtuosi e fedeli a' k>ro doveri si ricorderanno che il gran libro delle par-
tite di quaggiu si tiene da Dio, giuslo rimuneratore del bene e del male..

STATI SARDI. 1. Circolare del Ministro Rattazzi ai Prefetti 2. Disegni det

Mazziniani contro il Papa e Roma
;
articolo della Gazzetla del Popolo

3. II Garibaldi a Parma
,
a Cremona

,
a Brescia ;

e salutato Uomo^Dib 4.

Prorogazione delle Camere.

1. II sig. Raltazzi
,
entrato in pieno esercizio della sua carica di Mini-

stro degli affari interni
, spedi sotto il giorno 8 di Aprile una Circolare

ai Prefetti, stampata poi nel diario ufficiale del 12; nella quale espose i

suoi disegni ed accenno i punti, a cui debbesi soprattutto volgere lo zelo

di codesti suoi rappresentanti nelle varie province. Incornincio pertanto
col ribadire il proposito della unificazione d' Italia

,
notando come tin-

che 1'opera unificatrice non sia compiula . . . . gli uomini politici che si

avvicendano al potere non possono invero diversificacsi se non nel mi-

surare il grado di liberla, di cui nelle condizioni presenti possono stima-

re suscettivo il paese . 11 che, tradotto in volgare, vuol dire che egli si

propone di attuare i disegni del Cavour e del Ricasoli, e che le differen-

ze stanno tutte nel maggiore o minore-scatenamento della rivoluzione, e

nel palese o nel coperto concorso dei Mazziniani coi Monarchic}. Venen-

do poi al grado di liberta che si ha da lasciare alle manifestazioni della

parte raazziniana, disse: Non vuolsi pero dimenticare che se conviene

associare, per tutti i modi, tutte le forze vive del paese al Governo; allret-

tanto e necessario rintuzzare con energia tutti i tentativi che si potesse-

ro fare per surrogarlo nell'opera che a lui solo appartiene, e che esclusi-

vamente impegna la sua responsabilita tanto per cio che tocca il reggi-

mento interne, quanto per cio che concerne i rispetti dello Stato coll'e-

stero. 11 Governo fallirebbe al suo dovere r ove si lasciasse soperchiare a

questo riguardo ;
le leggi lo hanno sufficientemente armato contro simili

esorbitanze. Egli trattera.come nemici del Re e della patria coloro che

se ne rendessero colpevoli .

Quanto alia reazione del Regno contro il presente ordine di cose, egli

se ne sbrigo con poche parole, per trapassare subito a raccomandazioni

contro i preti. In alcune 'province la sicurezza delle persone e deglr

averi e turbata da bande di tristi o traviati, che talvolta, a nome dei

Principi spodestati, le infestano. E necessario purgarne il paese e rassi-

curare dovunque gli spiriti a questo riguardo. Vi e ragione di confidare
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le autorita politiche, d'accordo colic magistrature comunali e col con-

corso della milizia cittadina, bastino a questo importante scopo.

II Governo e fermo nel proposito di tutelare efficacemente la liberta

delle coscienze, 1'indipendenza del Ministero ecclesiastico e di assicurare

rispetto a coloro che ne sono investiti. Ma non consentira mai che sotto

specie di religione si vengano a scalzare i diritti della dinastia, 1'inte-

grita o 1' indipendenza dello State. La potesta politica e sufficientemente

munita dalle leggi per rendere impotenti tentativi di simil genere.

Una gran parte, la maggior parte senza dubbio, del nostro clero, ge-

me di essere raltenuta di associarsi piii apertamente al movimento na-

2ionale. Conviene tenerconto della natura dei raotivi che le impediscono

di abbandonarsi a' suoi istinti natural! ed al sentimento de' suoi doveri

civili. La nostra Chiesa, per cio che tocca U suo modo di esistere esteriore,

e in un momento di crisi, non voglionsi imputarle tutte le conseguenze
-dello stato nel quale si travaglia. La liberta, cui la convitiamo, sara piii

favorcvole alia sua missione spirituale, che non lo sono le condizioni cui

sembra rimpiangere, come sara propizia alia sua missione di ordine, d'in-

civilimento e di progresso .

Tutto il resto ando in ciance sopra 1'indirizzo amministrativo delle

province; di che non franca la spesa di dire parola, poiche tutti, comin-

ciando dal sig. Ministro Rattazzi
,
sono piu che persuasi che e una tela

di Penelope, dove oggi si disfa quel che s'era fatto ieri. Quanto alle di-

sposizioni rispetto alia liberta della Chiesa e del clero, 1'avvenuto a Bo-

logna, appunto di quei di ,
e il commentario piu limpido che si potesse

desiderare, del come codesti tiranni inlendano praticarla.

2. Del resto e da credere che la setta Mazziniana, o per ineglio dire,

quella parte di essa che, per meglio riuscire nell'intento, mostra di stare

devota al principle monarchieo e a' servigi del Governo di Torino, per
ora non si ripromelte di venirne pienamente a capo, giacche ha comin-

ciato a cangiare qualche cosa ne'suoi programmi. Poco tempo addietro

la Gazzetta del Popolo di Torino, che e tulto cosa del Rattazzi sullodato,

<liceva senz'ambagi : Per audare a Roma egli e forza in prima di fare

un 93, piu terribile del prirao, sopra tutti i preti, e non pur dei preti buo-

tit, ma anche dei Passaglia, dei Liverani
,
e dei loro pari . Cosi in sen-

tenza nel n. del 29 Novembre 1861. Di questi giorni si e mansuefatta

alquanto, e quantunque voglia ad ogni patto ghermirsi Roma e farla sua

a dispetto di tutto il mondo, tuttavia sembra contentarsi di lasciar vivi

il Pa[>a, i Cardinali e i preti, destinandoli tutti a cappellani di Vittorio

Emmanuele. Un articolo di codesto giornalaocio, che esprime le idee dei

Rattazziani esaltati per le diatribe recenti del Palmerston contro il Gover-

no PontiGcio, merita d' essere qui riferito in gran parte, affinche da tutti

si possa toccar con mano, come ai truoulenti propositi di costoro faccian

corteggio la befla e 1' empieta piii diabolica. Onde si parra viemmeglio
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con quanta ragione il Santo Padre rifiuti perentoriamente la conciliazione

che certi cotali vorrebbero imporgli.

Dice pertanto la Gazzetta del Popolo che: 1' Italia.... intenta tutta a

questo lavoro di necessila suprema, avrebbe forse potuto concedere alia

mulaggine della Corte romana, di.agonizzar mutamente, fino a che dalla

furia dei nostri battaglioni venisse snidato il croatume dairultimo riparo

in cui si assiepa ;
eccovi Roma, che, venendo come le mosche a tormen-

tare la schiena del Leone, torna a stuzzicarci colle sue infami cospirazio-

ni, per far invadere il terrilorio nostro da una valanga di gente da cape-

stro, organizzata in bande di sanfedisti all'ombra dell'altare, e benedetta

dalla Croce, per isgozzare in nome di quella 1' umanita. Ma il Leone se

squassa la giubba, manda le mosche all' inferno, e se scherza colla coda

sulla sua schiena, ve le schiaccia a grumate. Potrebbe darsi che 1'ora di

scuoter la giubba venisse anche per noi. E, se hanno fondamenlo le voci

che corrono, parrebbe die le parole d'un Ministro inglese, lanciate dinan-

zi a quel grave Parlamento, potcssero davvero essere il prcludio di un

Dies irae, che mettessc per sempre a partito le cherchute Eminenze. Noi

davvero avremmo desidcrato vedere precedere allo scioglimento della

questione romana, la questione della Yenezia, perche in questa vedeva-

mo la completa risoluzione d'ogni altra questione. Ma se le intemperanze-

clericali vogliono proprio tirarci pei capelli a fmir prima la quistione ro-

mana, ebbene, fiat voluntas tua.

Vorrei pero che la cosa si facesse in regola, e in modo da non ren-

derci piu difficile ancora la posizione. Vorrei che ove proprio s'intendes-

se far un passo decisivo verso Roma, lo facessirno cosi rapidamente da

oon lasciarci scapparene Papa, ne Cardinali, e li tenessimo proprio li a

benedire i nostri Bersaglieri, come ban benedetto finora i francesi, e ad

intuonare in S. Pietro un sonoro Tedeum per la proclamazione di Vitto-

rioEmmanuele in Campidoglio. Lasciar ampia liberta a quel nido di serpi

mitrate, di battere la via dell' esilio, per andar piagnucolando pel mondo
in aria di martironi; c, peggio poi, permettere a quei santi successor!

degli Apostoli di trasporlare il loro cenacolo nel quadrilalero, per mette-

re Cristo e la Croce a contribuzione di Francesco Giuseppe, e mistiticare

con un certo untume di crociala una guerra, che finora si conserve pu-
ramente guerra nazionale, gli e un pasticcio che io vorrei poterlo scan-

sare. Se il Papa porta la sua Roma a Yenezia, se i Cardinali organizzano
la in tutta quiete e sicurezza il loro Conclave per una probabile prossi-

ma successione, se i lamenti, gli urli, le lagrime alle potenzc cattoliche

partono da Venezia, coll'accompagnatoria delle raccomandazioni austria-

che, io ho paura che andiamo incontro a tali imbrogli, che sarebbero

tutti tolti di mezzo, ove ci si permettesse, andando a Roma, di bloccarvi

per ogni buon fine tutti i santi custodi della santissima nostra religione .

3. Questi sono i disegni messi innanzi dalla rivoluzione che precede
con la bandiera della monarchia. Ma il Garibaldi, che non e molto valente
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in quelle arti che si dicono diplomatiche ,
dice piii crudamente quel che

pensa. Fu a Parma
, per la sua peregrinazione unificatrice coramcssagli

dal Rattazzi ,
e disse alle donne che gli presentarono un certo indirizzo

,

che s' adoperassero per la patria col raccomandare ai preti che propa-

ghino la morale del Cristianesimo spogliandola della miscria di mangiar
Dio e cosesimili . E cio quanto alia religiqne ; che, quanto alia politica,

bandi ncmico delta patria chiunque non pensasse e non operasse come

Jui, chiudendo uno scapigliato suo discorsaccio con 1'assicurazione d'aver

parlalo al Re pel ritorno di Mazzini
,
e con la speranza che in cio non si

troverebbero ostacoli. E qui lini il suo parlare fra un tuono di plausi al

Mazzini. A Cremona ebbe da certi preti, anche da cui niuno mai ayrebbe

potuto immaginarselo ,
una accoglienza di servilissima adulazione

,
forse

ispirata da paura ,
ma certo plena di scandalo per chi

,
essendo cristiano

cattolico, yede involto nell' incenso della piii smaccata cortigianeria code-

sto implacabile nemico di Dio e di Santa Chiesa. A Rrescia parlo con gran
calore di spazzar via quanto prima dall'Italia I'immondezzaio che anco-

ra 1'ingombra . A Pavia poi comincio a prognosticare 1'opportunita d'un

Dittatore per compiere 1'Italia
;
ed ognuno vide ecclissato 1'aslro di Vitto-

rio Emmanuele da queste parole del suo campione : Voi direte, disse il

Garibaldi, yoi direte essere io propenso alia dittalura
; ebbene, si, ye lo

confesso, io sono ammiratore di questa provvida istituzione del popolo ro-

mano, il quale commelteva la salute della patria ad un dittatore ponendogli
al fianco i littori. Degli uomini che furono finora al potere, ye lo confesso,

nessuno gode la mia fiducia, ma yoi disponetevi per 1'ayyenire, non con

inutili discussioni come i Greci, ma imitando 1'esempio dei Romani .

Ognuno capisce che a queste sfuriate Garibaldesche 1' Austria dee tre-

mare a yerga a yerga, e troyarsi smarrita, e implorare merce ! Davvero,
che se non si sapesse, le spampanate di codesto yenturiere essere soltanto

un mezzo da aizzare nelle plebi il fanatismo del disordine, adoperato dal

Goyerno piemontese per tenersi in sella, sarebbero cose da yoltarsi in

commedia. Ma la rivoluzione e insidiosa
,

e con lei non torna a conto

scherzare. Onde si spaccia che il sig. Renedetti a Torino abbia di nuoyo

mossi yivi richiami, perche il Garibaldi, con .quelle continue proyoca-
zioni a cui partecipavano ufficiali del Goyerno, desse buono in mano al-

1' Austria di rifarsene poi a tempo opportune, e forse molto presto, cioe

quando gl' impacci interni della Francia non consentirebbero al suo Si-

gnore di inframmettersi a salvare 1' opera del 1859 e del 1860. Checche

sia di ci6, egli e certo che al Garibaldi
,
uomo di testa molto piccola e

vaporosa, dee dare le yertigini il troppo incenso di che lo yogliono ineb-

briare i pazzi suoi adoratori
,

fino a chiamarlo empiamente Uomo-Dio.

Ecco le parole della Treviglie&e , cliario di Treyiglio: Protesta. L'Opi-

nione, giornale di Torino, che si rese famoso in questi ultimi anni per
le sue adorazioni yerso tanti Dei che fecer-o] cosi brulta mostra di se,

ci biasima acremente pel nostro articolo di Sabato sul Garibaldi colle
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parole: Quest' Uomo-Dio. II biasimo e logico. L' Opinione e i venduti ado-

rano i falsi Dei
;
noi e il popolo adoriamo il Vero Dio. Ma anche questo

pare poco al Dirilto di Torino, che nel D. 97, inseri con compiacenza
una lettera da Cremona, in cui-uno degli apostati di cola cosi esprime-
vasi: Oh chi pud ridire la gioia che traspariva da quel suo volto (di

Garibaldi
) piu che di-vino. Quindi si raostra manifesto che la rivolu-

zione italiana ha oggimai tocco il colmo del deliria.

i. Mentre il Garibaldi andava attorno per bandir la guerra all'Austria

ed a Santa Chiesa, i deputati al Parlaoiento di Torino si annoiavano fuor

di misura. Ogni giorno costanteraente bisognava por termine alia seduta r

perche gli onorevoli erano scappati in tal numero da non permettere ai

rimasti veruna deliberazione. Quelli dell' Italia meridionale si consuma-

vano per nostalgia. II Rattazzi poi si sentiva il bisogno d' aver te mani

spiccie. Fu dunque fermo il partito di dare un altro poco di vacanza agli

indocili rappresentanti del popolo,, prorogando le camere fino al termine

del Maggio; e cosi, si fece nella tornata del 12 Aprile. Nel primo periodo
di questa sessione del 1861, che du.ro fino al 13 Luglio, quando fu pro-

rogata fino al 20 Novembre, si erano sanciti 83 schemi di legge, e di-

scusse 28 interpelianze ; erauo state presentate 664 petizioni ;
di cui sole

254 yennero riferite; il che costituisce tutto il frutto di 110 tornate. Nel

secondo periodo, dal 20 Novembre al 12 Aprile del 1862, furono votate

altre 38 leggi ,
ed udite non meno di 52 interpelianze nelle quali si con-

sumo tanto tempo, che di 629 petizioni presentate ,
sole 141 poterono

essere riferite, benche si tenessero altre 110 tornate.

L' elenco di codeste 58 nuove leggi del secondo periodo parlamentare,
riferito nolYOpinione n. 1(M>, basta da sesolo per dimostrare a checosa

possa approdare 1' immense cicalio di tanti parlatori. Ove se ne tolgano

le leggi per gravare di nuove tasse edi importabili balzelli i miseri con-

tribuenti
,
che furono quasi sempre approvate con cieca obbedienza

,
al

paro che le altre per ispogliare il clero de'suoi beni; tutto il rimanente

e cosa da non potersi intendere come vi si sciupasse attorno il tempo.

Ma I'Opinions confessa che, fin dalle prime sedute, gli onorevoli o si ren-

deano fastidiosi per minute interpelianze, o rendeano inutili le tornate ia-

tervenendovi in si scarso numero che : si dovette parecchie volte sciu-

pare molte ore o per rackunare il numero legale di votanti ,
o per ri pete-

re le vofeazioni ,
ehe il disperdersi dei deputati rendea frustranee. . . . Se

si dovesse rinnovare 16 sccmdalo delle votazioni non riuscite, dei repli-

cati appelli ,-delle sedute deserte per lunghe ore
,

il paese tinirebbe per

persuadersi che alia presente Camera il rimedio di una temporanea va-

canza non basta, mentre e desiderabile sia piu che sufficiente . Stabene.

Cosi si puo da tutti capire altresi quanta sia la smania dei popoli italiani

per 1' esercizio dei dritti sovrani
,

se eziandio i piu fervorosi tra i loro

uomini politici r se eziandio i loro rappresentauti guardano 1'intervenire

al Parlamento come una molestia da scapparsi qtianto piu si puo.
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II.

COSE STRAN1ERE.

FRANCIA. 1. Yiaggio del sig. La Valette da Roma a Parigi ; congetture de' gior-

nali 2. Dichiarazioni della Patrie 3. La politica di Napoleone III;

lettera del 20 Ottobre 1859 a Vittorio Emmaiwele 4. Ultimo colpo dato

dal ministro Persigny alle Conferenze di S. Yiucenzo de' Paoli
; lettera del

sig. Baudon per smentire piu falsita 5. II Giubileo di Tolosa vietato dal

Governo
;
nota del Monit'eur. Risposta del Vescovo.

1. Pochi giorni appresso che il sig. march. Felice La Valette, Amba-

sciadore di Francia presso la Santa Sede
,
ebbe presentate al Papa in

forma solenne' le sue credenziali
, repentinamente si tolse di Roma e con

rapido Yiaggio* si condusse a Parigi. Quale che fosse il vero motivo di

questo fatto, ognuno vede quanto per se medesimo dovesse fornire argo-

menlo a conghietture svariatissime ,
dando copiosa materia al cicalio del

giornalisti, che si credono in debito di tutto spiegare e tutto sapere. Laon-

de per tre settimane continue fu un diluviare di corrispondenze, vuoi per
dichiarare le cagioni della dipartita del La Valette da Roma

, vuoi per
annunziarne i risultati presenti e futuri. I piu indiscreti fra codesti araldi

della pubblicita si spinsero fino a raccontarci, per filo e per segno, le pro-
fonde e segrete scissure fra il La Valette ed il Generate Conte de-Goyon,

per pretese rivalita d' influenza presso il Governo Pontificio, e per sup-

posti contrast! nell' adeinpire le istruzioni ricevute dall'Imperalore.

Quasi tutti pero andavano d'accordo in affermare che la precipua ori-

gine, a delta loro
,
del dissidio fra questi due poderosi antagonist} si de-

rivasse da cio: che il La Valette era d'opinione, che si dovessero discre-

tamente licenziare i liberali a far le divisate dimostrazioni carnevalesche,

delle quali poi egli avrebbe poluto avvalersi presso il Governo Ponlificio

onde asseguire 1' intento a lui prefisso dalle sue istruzioni
; per contro il

Goyon, fermo nel dovere di compiere le proprie, ricevute direttamente

dall' Imperatore, coll' aver prevenuti quei disordini avea strappalo di ma-

no all' Ambasciatore un mezzo diplomatico onde sperava graride effetto.

Ouindi un contrasto fra loro, e la dichiarazione che se 1'uno rimaneva,
1'altro dovea partire.

Sopra questo tema i giornali gorgheggiarono infinite variazioni. Oggi
vinceva il La Valette, ed il Goyon caduto in disgrazia dovea essere ri-

chiamato in Francia
;
domani questi avea il sopravvento ,

e quegli indi-

spettito rinunziava all'ufficio diplomalico; posdomani tutto era cangiato,

e veniva a Roma il Maresciallo Niel Ambasciadore e Comandante supre-
mo del Corpo d' occupazione ; poi questo si scopriva esser solo un pio de-

siderio e ricominciavano le combinazioni per rappaciare o separare i doe
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rivali ,
a ciascun de' quali asscgnavasi un potentc patrocinio ;

il La Va-

lette avea per se il ministro Thoirvenel ,
il Principe Napoleone e tutta la

coorte giornalistica di parte italiana e democratic^
;

il Goyou invece era

raesso in voce di favorite speciale dell'Imperatore.

2. Naturalraente i diarii ufficiosi ondeggiavano fra le due parti ;
ma i

piii
ricisi nelle loro affermazioni furono il Pays e la Patrie. Sebbene il

Moniteur abbia uflicialmente dichiarato piii yoke, che cgli solo era il por-

tavoce del Governo, tutti s' oslinarono in credere che la Patrie special-

mente ricevesse le sue ispirazioni da una Egeria si alto locata
, da do-

versene con rispetto accogliere gli oracoli. Ed uno di questi fu pronun-
ziato con le seguenti parole.

Si parlo di dissensi tra il sig. La Valette e il Gen. Goyon. Si disse

che Tuno e 1'altro rappresentavano idee differenti, la cui duplice azione

indeboliva e complicava la politica francese a Roma. Queste supposizio-

ni mancano assolutamente di fondamento. Se e possibile^he le relazioni

ufficiali dei due personaggi eminent!, quali sono il nostro Ambasciatore e

il Comandante in Capo dell'armata francese, abbiano potuto qualche volta

dar luogo a difficolta personali ,
a pretensioni opposte, ad interpretazioni

contrarie dei doveri e dei dirilti dello loro missione, quel cbe e certo si

e che ambedue furono sempre d'accordo per sostenere la politica del loro

Governo.. Supporre che siavi disaccordo nella loro condotta e un andare

contro 1'evidenza delle cose
; giacche se uno di questi alti funzionari si

allontagasse in qualche modo dalla politica di moderazione e di saggia

transazione ,
che la Francia ha sempre mantenulo con tanta fermezza e

ragione, si porrebbe per cio stesso al di la del suo mandato, e una simile

situazione non costituirebbe un conflitto fra due Capi, ma un formale dis-

senso col Governo. Al di sopra del march. La Valelte e del gen. Goyon
sta un autorita che li domina, li ispira e li dirige. Non potrebbero dun-

que esistere fra di loro i conflitti supposti, giacche, ricevendo tutti e due

direttamente le istruzioni dal Sovrano ,
non sono a Roma che in qualita

di agenli dell' Imperalore.

3. Checche sia del valore officioso da attribuirsi a\\& Patrie, noi siamo

pienamente d'accordo con essa quanto al tenere per fermo che
,

tan to il

La Valette quanto il Goyon, abbiano fedelmente e puntualmente esegui-

te le intenzioni loro espresse dall' Imperatore. Che se nel loro operare ci

fu qualche screzio
, qualche apparenle contraddizione

,
cio vuol recarsi

alia difficolta della politica costantcmente seguita dal presente Sovrano

della Francia
;
di che par!6 con tanto senno e con tanta evidenza il signor

Sauzet nel recente suo opuscolo : Le due politiche della Francia e la di-

visione di Roma. Ad ogni modo
,
anziche nei giornali che si danno il

tono d' ufficiosi, ci pare che le intenzioni di Napoleone III ci debbano

essere rivelate o nelle dichiarazioni fatte ufficialmente ,
in nome suo

,
al

cospetto delle Camere, da' suoi Ministri, ovvero nelle parole da lui stes-

so pronunziate a voce o per iscritto.
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Quanto alle dichiarazioni del Ministri , ognuno sa le amplissime falte

piu volte, e nelle Circolari del sig. Rouland
,

e nelle parlate dei signori
1

Billault e Baroche, che cominciarono con 1'assoluta promessa di mante-

nere ad ogni costo 1'integrita dei dominii temporal! del Papa, digradarono

poi ai dispacci del Gramont che la Francia si opporrebbe en antagoni-
ste alle invasion! ed usurpazioni piemontesi ,

e riuscirono da ultimo allo

stato presente, alia sicurezza personale del Papa, ed al proposito di con-

ciliarlo co'suoi spoglialori. Ma, al disopra dei Ministri, sta 1'Imperatore.

Quanto alle parole dell' Imperatore, esse non furono molte, e sono per-

cio tanto piu degne di serbarsene memoria, perche hanno vera rilevanza

nell' andamento politico delle cose italiane. Laonde ci sembra di doyerne

qui dare un epilogo, recando distesamente qualche documento che ha con

quelle piu stretta attinenza, enon si pole riferire altra volta. Ommeltere-

mo la lettera ad Edgardo Ney, di cui tutti seppero e il giudizio recatone

dall'Assemblea nazionale di Francia, e i risultati in Roma; dopo la qua-
le Luigi Napoleone non parlo piu in pubblico delle cose di Roma, e solo

i suoi Ministri fecero cio che narrammo a suo tempo nel Congresso di

Parigi del 1856. Scoppiata la guerra del 1859, Napoleone III calo in

Italia, vinse a Magenta, entro a Milano, ed ivi detlo il suo bando con cui

invitava gl' Italian! a non esser oggi che soldati, per essere domani li-

beri cittadioi di un grande paese *. E non tralascio di rinnovare in tal

circostanza la protesta di non essere venuto per ispodestare Sovran! ,

Vinta poi la battaglia di Solferino, e conchiuso il trattato di Villafranca,

di cui i Piemontesi levarono alte querele, 1'Imperatore alii 20 d'Ottobre

scrisse al Re VittorioEmmanuele una lettera, di cui abbiamo dato appena
un cenno 2

,
ma che ora

, quando sembra che da piu parti torn! a far ca-

polino il disegno d'una Confederazione italiana, vuol essere qui riferita

distesamente. Essa dunque diceva cosi.

Mio Signor Fratello. lo scrivo oggi a V. M. per esporle la condizio-

ne presente degli affari
, per rammentarle il passato e per mettermi d'ac-

cordo con lei sulla condolta
,
che deve essere tenuta per 1'avvenire. Le

circostanze sono gravi; e necessario lasciar da parte le illusioni egli ste-

rili rimpianti ,
e di esaminare accuratamente la reale situazione degli af-

fari. Cosi non si tratla oggi di sapere, se io abbia bene o male operato
nel conchiudere la pace a Villafranca, ma piuttosto di ottenere dal trat-

tato i risultati piu favorevoli per la pacificazione dell' Italia e per il ripo-

so dell'Europa.

Prima di entrare nella discussione di questa queslione, io desidero

vivamente rammentare ancora una volta a Yostra Maesta gli ostacoli, che

resero tanto difficile qualunque negoziazione e qualunque trattato dcfmi-

\ Civ. Call. Scrie IV, vol. Ill, peg. 122.

2 M vol. IV, pag. 301.
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tivo. Di fatto, la guerra presenta spesso minor! complicazioni che la pace.

In quella due soli interessi stanno a fronte 1' uno dell'altro: 1' attacco e la

difesa
;

in questa al contrario si tratta di conciliare una moltitudine di

interessi, sovente di opposto carattere. Questo e precisamente cio che av-

enue al raomento della pace. Era necessario conchiudere untrattato,

che assicurasse nella miglior possibile maniera la Indipendenza dell' Ita-

lia, che soddisfacesse il Piemonte ed i voti della popolazione, e che per-

tanto mm ledesse il sentimento cattolico , od i diritli de' Sovrani, per i

quali 1'Europa provava un interesse. lo quindi credetti, che, sel'Impe-
ratore d'Austria desiderava venire ad un leale accordo con me, allo sco-

po di ottenere questo importante risultato
,

le cagioni di antagonismo ,

che per secoli avevano diviso i due Imperi, sarebbero scomparse, e la ri-

generazione d' Italia si sarebbe effettuata di comune accordo e senza nuo-

vo spargimento di sangue.
Indichero ora quali ,

a mio credere, sono le condizion! essenziali di

questa rigenerazione. L' Italia dev' essere formata di piu Stati indipen-

denti, uniti da un vincolo federale. Ciascuno di questi Stati de-ve adot-

tare un particolare sistema rappresentativo ,
e delle riforme salutari. La

Confederazione allora ratifichera il principio della nazionalita italiana
;

avra una sola bandiera
, un solo sistema di dogane ed una sola moneta.

II centro direttivo sara a Roma, e si comporra di rappresentanti nominati

dai Sovrani sopra una lisla preparata dalle Camere, affinche
,
in questa

specie didieta, 1' influenza delle famiglie regnanti sospette di una inclina-

zione verso I

1

Austria, venga controbilanciata dall' elemento risultante dal-

1'elezione. Coll' accordare al Santo Padre la Presidenza onoraria della

Confederazione, il sentimento religioso dell'Europa cattolica sara sod-

disfatto, 1' influenza morale del Papa sarebbe accresciuta in ttitta 1' Italia,

e gli sarebbe permesso di dar concession! conformi ai voli legittimi delle

popolazioni. Ora il disegno che io ho formato al momento di conchiudere

la pace, puo ancora essere eseguito, ove V. M. voglia impiegare la sua

influenza a promuoverlo. Inoltre si e gia fatto un passo considerevole in

questa direzione. La cessione della Lombardia con un debito limitato e

un fatto compiuto. L' Austria ha rinunciato al suo diritto di tenere guar-

nigioni nelle fortezze di Piacenza, Ferrara e Comacchio.

I diritti dei Sovrani furono, e vero, riservati, ma fu pure guarentita

1' indipendenza dell' Italia centrale , essendo stata formalmente rigeltata

ogni idea di intervento straniero; ed, infine, Venezia dovra diventare una

provincia puramente italiana. E cosa di reale interesse di V- M. come

pure di quello della Penisola
,

il secondarmi nello sTolgimento di questo

disegno, allo scopo di ottenere i migliori risultati, perche V. M. non pue
dimenticare che io sono legato dal trattato: e nel Congresso, che sta per

aprirsi, io non posso ritirarmi dai miei impegni. La parte della Francia

e tracciata gia tin d' ora.
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Noi doraandiamo che Parma e Piacenza siano unite al Piemonte, per-
che quel territorio gli e indispensabile dal punto di vista strategico. Noi

doraandiamo che la Duchessa di Parma sia chiamata a Modena. Che la

Toscana, aumentala, forse, da una porzione di territorio, venga restituita

al Granduca Ferdinando. Che un sistema di saggia liberta venga islitui-

ta in tutti gli Stati d' Italia. Che 1' Austria si sciolga francamente da ca-

gioui incessanti d' imbarazzi per 1' avvenire
,
e consenta a compiere la

nazionalita della Yenezia, creando non solamente una rappresentanza
ed un'amministrazione separata, ma anche un' armata italiana. Noi do-

mandiamo cheMaotova ePeschiera debbano essere riconosciute fortezze

federal i.E, tinalmente, che una Confederazione fondata sui reali bisogni,

come sulle tradizioni della Penisola, ad esclusione di qualunque influen-

za straniera, abbia a rassodare 1'edifizio dell' indipendenza d' Italia.

lo nulla tralascero onde ottenere questo grande risultato. Si convin-

ca V. M. che i miei sentimenti non cangeranno, e che, in quanto non vi

si oppongano gV interessi della Francia, io mi riputero sempre felice di

servire la causa, per la quale noi abbiamo combattuto insieme. Palazzo

St-Cloud, 20 Ottobre 1859. NAPOLEONE .

Di questa sua lettera 1'Imperatore stesso fece si gran caso, che, dopo
aver ribadite alcune delle sue dichiarazioni pel potere temporale del

Papa nel discorso con cui rispose in Bordeaux al Card. Bonnet ', giunlo
a Parigi colse una occasione pubblica di parlare, per far sapere come con

questa lettera egli avesse inteso di dissipare le illusioni che si poteano
forse carezzare a Torino. Poi venne la lettera del 31 dicembre al Santo

Padre -, e da ultimo quella scritta il 1.2 Luglio 1861 da Yichy a Vittorio

Emmanuele, reciiata dal Billault al Corpo Legislativo
3

.

Chi yuole rinfrescarsi alia raemoria questi documenti, ponderarne le

espressioni, esaininarne i risultati, ha piu di quanto occorre per formarsi

un giusto concetto della politica di Napoleone III e de'suoi intendimenti

quanto alia soyranita temporale del Papa; laonde capira tutto quello che

sembrava oscuro nel contegno del Gramont, del La Yalelte e del Goyon,
e non si distillera il cervello in ricercare arcani che non esistono.

4. II Ministro per gli affari interni, sig. De Persigny scrisse una Cir-

colare ai Prefetti, sotto il di 5 Aprile ,
con cui fa loro sapere che il Go-

verno propose alle Conferenze di S. Yincenzo de' Paoli di riorganare il

Consiglio superiore centrale, formandolo della maggiof parte degli anti-

chi suoi membri, ma con un presidente nominalo dall' Imperatore e seel-

to fra gH alii dignitari della Chiesa. Dopo lungo indugio, 88 Conferenze

accettarono questo partito ,
ma le rimanenti "66 preferirono di restare

\ Civ. Catl. Serie IV, vol. IV, pag. 393.

2 Ivi vol. V, pag. 387.

3 Civ. Call. Serie V, vol. II, pag ^9.
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isolate. Con cio/dice il Ministro (Monde- u.' 96), 1' ordinamento di tali

Conferenze e ferraato, e la loro esistenza legale e vincolata all' isolamen-

10 ed alia abolizione di ogni luogo centrale .

Soggiimge poi una insinuazione, che il sig. Baudon avessc tentalo di

inantenere la sua autorita di Presidente, daudo alle Conferenze un orga-

flismo simile a quello delle societa segrete. II Baudon non tardo a chia-

rire le inesaltezze contenute nella Circolare del sig. Ministro ,
e segnala-

mente provo (Monde n. 100) : 1." esser falso che le Conferenze preferis-

-sero 1'isolaraento all' antico sistema
, poiche solo respinsero la diretta e

--superiore ingerenza del Governo
;

2." esser falso che egli volesse man-

.tenere a forma di societa segrete le Conferenze francesi
, poiche il docu-

fliento allegato percio dal Ministro ,
non era mai stato ne destinato ne

spedito a quelle, ma solo alle Conferenze poste fuori di Francia.

5. II Yescovo di Tolosa avea pubblicato un Mandamento per la cele-

ibrazione del Giubileo centenario, in commemorazione della vittoria ripor-

.tatadai cattolici sopra i Calvinisti nel 1562, per cui quella cilia scampo

.il pericolo di perdere il tesoro di sua fede. I diarii tutti ufficiosi e liberali

si scatenarono con furore, qualificando di fanatisrao tal solennita. La Pa-

-trie, secondo il suo solito, diede al Yescovo una severa lezione di carita,

^di moderazione e di prudenza, che si puo leggere nel Monde n. 100.

11 Moniteur
,

il giorno appresso ,
10 aprile, pubblico la nota seguente.

La celebrazione di un giubileo dai 16 ai 23 del prossimo maggio, pre-

serilta da pastorale dell'ArciYescoYO di Tolosa^ non e altro che la com-

.memorazione di un doloroso e sanguinoso episodic delle antiche nostre

-religiose discordie. La legislazione altuale e Tarticolo prime del Concor-

dato relativo all'esercizio esterno del culto cattolico, totto impone al go-
verno il doyere di vietare una cerimonia, la quale puo eccitare fra le di-

Terse classi dei cittadini divisioni ed odii, e turbare la pace pubblica.

Conseguenlemente, e'senza derogar punto all'uso quasi immemorabile che

.<!onsacro la processione speciale delta dei Corpi Santi, il governo ordino

che fossero proibite tutte le procession! o cerimonie esterne relative alia

celebrazione del giubileo e mentovate nella predetta pastorale.

Ma anche in questo caso fu posta in chiaro la mala fede dei nemici del

-Cattolicismo, per una bellissima nota del Yescovo di Tolosa, che dimo-

stra, come fosse stravolto 1'intendimento di quella festa da chi piacevasi
di vedervi una fanatica provocazione a' protestanli, mentre era solo un

iitto di cui la Chiesa
,
ed anche lo Slato quando chiede dei Tedeum per

:anguinose yittorie, ben conoscono e proclamano la giustizia e la con-

i-enienza (Monde n. 107).
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Un nuovo saggio di cinismo paiiamentare avemmo nella lornala

del giorni 11 e 12 di Aprile della Camera del Comuni in Inghilter-

ra; il quale desterebbe alta meraviglia e parrebbe forsc incredibile,

se il Progresso moderno non ci avesse oggimai assuefatti a simi-

glianti speltacoli.

Alcuni Depulati, desiderosi di scagionare la nobile nazione ingle-

sc dalla nota d' infamia
,
che in ordine ai falti d' Italia giustamente

pesa sopra di quel governo ,
si fecero ad esporre e detestare con elo-

quenti parple le turpitudini, le atrocila, le ingiustizie, i soprusi dV
gni genere , onde la Rivoluzione infierisce e fa senlire il suo giogo

sopra la infelice Penisola. Essi descrissero segnafamenle 1'orrido

stato
,
in che versa 1' Ilalia meridionale : i feroci bandi di -non pochi

tra i capilani dell' esercilo occupatore ;
le fucilazioni in massa di cit-

tadini, senza processo; gl'incendii di alcune citta e borgate; le car-

cerazioni arbitrarie di piu migliaia di persone ;
la mancanza di liberta

e sicurezza pubblica^ le rapine, i furti, gli omicidii che si coramel-

tono a man salva
;
e tulto do confermarono non pur colle relazioni

private, ma colle testimonianze dei pubblici fogli e degli organi stessi

della Rivoluzion dominante. Ricordarono allresi le angherie e le yio-

lenze
, a cui son soggette altrc contradc italiane

,
invasc a mano

Serie V, vol. II, fasc. 292. 25 1 Maijyio 1862
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armata contro lo stesso principle , ipocrilamenle messo innanzi
, del

won intervento; e soprattutto esecrarono 1' iniqua pretensione di spo-

gliare il Papa della sua sovranita lemporale ,
con inaudita violazione

non pur dei piu.sacri dirilli della giustizia, ma di quelli eziandio

dell' intera Chiesa cattolica.

Come era naturale in un Parlamento, quasi lutto composto di pro-

teslanti ,
e devoto a un Ministe'ro

,
il cui capo si dice essere gran

Maestro di tulta la setta massonica; queste nobili proteste di animi

bennati inconlrarono aspre conlraddizioni dalla parte di coloro, che

Bon potevano lasciare indifesa u'na causa, lanto loro gradita. Sorse

da prima il sig. Layard; il qnale, da buon segretario di Lord Pal-

merston
, rispose beffandosi delle convinzioni degli oratori cattolici;

chiamo calunnie i fatli piu accerlati dell' epoca ; magnifico tutte le

opere della rivoluzione italiana
; scaglio parole di alto vitupero sopra

quei generosi che nel regno delle Due Sicilie difendono a prezzo del

proprio sangue la p,atria indip.endenza ;
e fmaliaente

, per colmare il

ridicolo di quella sua tiritera, affermo in tuono serk) e grave che i

JNappleiani intanto sono sconle'nti e reagiscono coHe armi, in quanlo

noil .veggono ^ancora adempito, cio che essi credettero da prinoipio ,

di dover far parle di un gran regno con Roma per capitale. Sieche,

a seuno deH'arguto opinante, dovremmo dire che i.reazionadi neUe

Due Sicilie.combattono i Piemonlesi per indurli ad occupar finalmenle

Roma, qual capitale del nuovo regno; i magisirati vengono deslituiti

e i ciltadini imprigionati , perohe'nutriscono questo medesimo desi-

deria; i giornali conservatori vengono soppressi e le loro stamperie

devastate, perche esprimono-collo scritto la stessa idea; e questa al-

tresi essere la ragione , per cui vennero dati alle fiamme Ponlelan-

dolfo e Casalduni, con allri paeselli e villaggi. Teste di questo conio

non sono ve^mente degne di reggere i deslini del mondo? Ma del

discorso del Layard fece la meritata
giustizia

il Deputato Maguire

con due sole parole, dicendo : che esso contristerebbo quanti hanno

a cuore 1' onore della Gran Brcttagna . Non accade dunque occu-

p^rcene di vantaggio.

Seguirono altri discorsi
, piu o meno sullo stesso metro

; ma, non

potendo dire di tutti in un breve arlicolo, ci restringeremo a due soli,
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a quelli cioe del sig. Gladstone e del sig. Palmerston , per essere

ambidue costoro membri del Ministero inglese.

II sig. Gladstone accetta 1' imputazione data al Governo in ordine

al concorso prestato alia rivoluzione italiana. Un altro oratore, egli

dice, ci accuso di essere stati gli autori della rivoluzione italiana.

Fino a un certo segno, questo e vero. L' appoggio morale e ai nostri

tempi una gran cosa . Lasciamo qui alia coscienza dignitosa e netta

del sig. Gladstone il definire se sia onesto I'appoggiaranche sol mo-

ralrnente la rivolta contra legittimi principi; e se sia conforme alle

leggi dell' onore il far cio a rispetto di Sovrani, presso cui in segno

d' amicizia si tengono Ministri accreditati 1. Tuttavia ,
se 1'egregio

Gancelliere avesse piu felice memoria
,
e ricordasse quanto occorse

al Garibaldi dal suo libero viaggio a Marsala fino alia sua discesa in

alabria; potrebbe trovare- qualche ragione di piu, die non il sem-

plice appoggio morale, al glorioso titolo, di cui si sollucchera.

D sig. Palmerston
,
come volpe piu vecchia ,

vide lo sconcio di

quella confessione del suo Collega ;
e si studio d' attenuarne la portata

dicendo: lo ringrazio un'altra volta Fonorevole baronetto (cioe il

deputato Bowyer )
a nome del Governo per averci addossata tanta parte

di responsabilita nella emancipazione d' Italia. Noi non abbiamo fatto

altro, senonche osservare una stretta neutralita
;
ma questa non c'im-

pedi dal manifestare la nostra simpatia e la nostra.approvazione. Le

accuse dell' onorevole baronetto non ci rammaricano, solo ci rincre-

sce di non averle meritate. Qui ci ha molta incoerenza e poca

moralita. La taccia, data dal Bowyer al Governo
,
era d'aver pro-

mossa la
rivoluzione italiana contra i legittimi principi , coi quali la

1 1 dispacci del sig. Elliot, ambasciatore inNapoli, che sembravano scrk-

ti piuttosto in un covo di cospiratori che non nel gabinetto di un diploma-

tico, eche tosto si divulgarono colla slampa dal Governo inglese, erano

.attissimi ad eccitare ed aniraare la ribellione; ne si sapeva comprendere
ilmistero di un tal fatto, non certo il piuusualene il ,piii onorevole nel-

Je relazioni internazionali di Potenze amiche. Ma.ora il sig. Gladstone ci

da la chiave per deciferare il mistero : era uno degli appoggi morali che do-

veasi prestare alla rivoluzione, permeritare, almeno fino a un certo segno,
il titolo di autori della medesima.



388 IL PARLAMENTO INGLESE E I/ ITALIA

Gran Breltagna manteneva relazioni diplomaliche. II Palmerslon ri-

sponde die il Governo si crede 'onoralo di questa taccia, e sol gli rin-

cresce di non averla ben meritata. Dunque a pari del suo Collega egli

crede onesto e decoroso il concorrere a ribellare i popoli da principi

legittimi ed amici. Di piu , afferma che il Governo in tale faccenda

osservo una stret.ta neutralila. Cio in prima smentisce il Collega ;
il

quale pocanzi avea confessato che, fino a un certo segno, era vero di

essere essistati aatori della rivoluzione italiana. Ora chi serba stret-

ta neutralita intorno ad un falto, non puodirsi in nessun modo autore

del medesimo. In altra guisa dovremmo dire , che anche il Gran

Turco e il Vicere d' Egitto furono fino a un certo segno aulori della

rivoluzione italiana, perche ancor essi serbarono una strelta neutra-

lita. Vero e che 1' accorto Minislro soggiunge subito .che questa non

impedi che verso della rivoluzione ilaliana essi moslrassero simpatia

ed approvazione. Dunque la neutralita non fu poi fanto slretla; giac-

che la simpalia e 1' approvazione ,
massimamente d'una Polenza di

prim' ordine
,
coslituisce senza dubbio un appoggio morale

;
e /' ap~

poggio morale
,
come ci accertava il signor Gladstone

,
e ai noslri

yiorni una gran cosa. Che razza dunque di neutralita e cotesta, in

cui si da ad una delle parti in liligio cio che ai noslri giorni e una

gran cosa! Del resto torna anche qui pel signor Palmerston 1'osser-

vazione, fatta piu sopra, doe che se ricercasse meglio la sua merao-

ria, troverebbe qualche cosa di piu che non la semplice simpatia ed

approvazione a conforto dei tentativi rivoluzionarii in qualche parte

almeno della Penisola.

Ne solo 1' imputazione di autori
( pel solo appoggio morale s' inten-

de) ,
ma ancora la responsabilita pei fatti, che la rivoluzione sla ope-

rando in Italia, viene accettata dai due onorevoli Oratori. II sig. Pal-

merston assicura essere evidente che 1' Italia ebbe gran benefizio

dagli ultinii rivolgimenti. Piu esplicito e il sig. Gladstone. In

quanto alia responsabilita del Governo della regina, egli dice, dichiara

the -per quanlo io posSa avervi parte, vorrei rederla aumentata piut-^

losto che diminuita in questo argomento. Ammetto che essendo ani-

mato da tali sentimenti, si possa dire che ho un motivo di sostenero

che le cose d' Italia vanno bene. Le cose d' Italia vanno bene ! Ma
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quale e, sig. Cancelliere, 11 foudamenfo, sopra cui appoggiate quesla

singolarc asserzione? Voi allra volta, per iscredilare 11 Governo bor-

bonico di Napoli, vi deste la pena di recavvi in quel regno, di visilare

le career! della capitale, e poi ne faceste una nerissima dipinlura in

un Yostro scritto. Egli e vero die quelle tinte fecero increscere bo-

namenle di voi a quanti avevano esperienza personale del fatto , e

una viltoriosa risposta sraenli come manifestamente calunniose le

vostre imputazioni. Tultavia 1' incomodo presovi del viaggio e della

\isila moslro die volevate pigliare la cosa sul serio. Ma ora vi siele

data almeno la cura di prendere qualche informazione del falti,

sopra cui Ye la passate si leggermenle? Tullo il contesto prova die

no. Voi irridete le relazioni del Deputati conservator! inglesi; ma
non irrideretc per fermo i Deputati lorinesi

,
i quali bcnche au-

nessionisti , bendie rivoluzionarii
,

e pero impegnati a sostencre il

presente stato delle cose , pure non ebbero 1' animo di nascondere

del lutto la verita. Ora avele YO! poslo 1' ar.imo a leggere almeno cio

die quesli teslificarono in pubblico Parlamenlo
,
non ostanle le gri-

da di quell! che volevano soffocarne le voci per non far propalare

lanto viluperio? Per citarne qualcuno, il deputalo Brofferio tra le al-

ire cose disse cosi: II Governo non s'accorge die la sua polizia

e composta d' uomini, i quali non hanno rossore di trattare coi ladri,

cogli assassin!, coi truffatori. Si, Signori, coi ladri e coi Iruflatori; i

quali, come si rivelo nei criminali dibatlimenli, compvano I' impuni-

la divideudo colla polizia 1' infame bollino l. Che rispondcle a que-

sto
, sig. Cancelliere? Le cose d' Italia vanno bene. II mede-

simo Brofferio soggiunge che dappcrlutto i ladroneggi e gli omicidii

inondano e i tribunal! mancano al loro dovere
;
che nelle universita

non si veggono che decretida caricarne cento camelli, e sommossc di

student! da Torino a Palermo
;
che quanto alle fmanze havvi lal pia-

ga, che non potrebbe svelarsi senza troppa vergogna 2. Che rispon-

dete a cio, sig. Cancelliere? Le cose d' Italia vanno bene. II

deputato Crispi descrisse lungamente le miserevoli condizioni della

IVedi A*u^cio/in.3iO.
2 Luogo citato.
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Sicilia. Ne citeremo questo sol pezzo : Credete, o Signori , che in

Sicilia si eseguano lo Statute
,

le leggi nuove e gli stessi Codici del

cessato governo ? Niente affatto . Viene poi a una minuta narrazio-

ne di cose, di cui egli stesso e stalo testimonio oculare
, riportando

i nomi delle persone e dei paesi e le date del tempo , racconlando

soprusi orribili contro la vita e la proprieta de' cittadini : e conchiu-

de : Non so se conoscete la celebre lettera del Prefetto di Catania

sig. Tolosano al Commendalore Miglietti , che tulti i giornalisti ban

pubblicala. In questa lettera si accusava lo stato infelicissimo di

quella provincia ,
nella quale perallro si commettono meno reali che

in tulte le altre della Sicilia. Ebbene il Tolosano accusa d' insipien-

za e di poca moralita gl' impiegati di sicurezza pubblica e la magi-

stralura ;
ed aggiunge che i testimonii non osano deporre per paura

dei facmorosi. Quanto alle parti del regno di qua dal Faro ,
con-

sultate se non altro la celebre mozione del Duca Proto
,
messa a

stampa e nota in tulta Europa l. E acciocche non si creda che a

tali enormezze siasi messo qualche rimedio
,
ecco quello che scrive

in questi medesimi giorni il Deputato Ricciardi al nuovo Ministro

Rattazzi : Le diro innanzi tratlo , le cose esser venute a tale in

quella parte 1' Italia, che i piu non hanno gran fede nella durata del

nuovo Governo, il quale, non temero di affermarlo
,
e oggelto quivi

di generate disamore. V aggiungo , la giustizia e la legge essere

nomi vani
,

la magistratura non facendo il proprio dovere che im-

perfettissimamente, e la vita dei cittadini essendo, nei luoghi tutti

infestati dal briganlaggio, in balia dell' autorita militare, i cui sopru-

si sono tali da fare rabbrividire. Migliaia di persone, da un anno a

questa parle, furono passate per le armi, senza giudizio di sorta alcu-

na, e per comando di un semplice capitano o luogotenente, sicche non

pochi innocenti miseramente perirono ! Orribili esempii j>otrei citarle

a tale proposito ricordando le date, i nomi ed i luoghi ecc. ecc. 2.

1 Delle testimonialize dei Deputati di Kapoli e di Sicalia si e potuto for-

mare un giusto volume, dalo alle stampe col titolo : Le condizioni del regno

delle Due Sicilie considerate nei Portamento di Torino dai Depulati delle

province meridional!.

2 Questa lettera fe stala pubblicata nei diario: Lo. nuova Europa.
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Che rispondete , sig. Cancelliere ,
a leslimonianze si irrepudiabili ?

Le cose d' Italia vanno bene. E quesla risposta voi dale in tin

Parlamento, in cui altra volta, traltandosi del Governo dei Borhoni,

si faceva il finimondo ,
se un liberale \eniva incarceralo per poclie

ore dalla Polizia! Dopo il fedele racconto'd' italiani, di Depulati, di

testimonii di veduta, oserele persistere ad accusare il sig. Bowyer

di paradosso e di credulita inlorno ai falti della Penisola , e a niet-

tere in canzone le cifre dei fucilati, recate dal sig. Hennessy ? Non

istaremo poi a richiamare la vostra attenzione sopra 1' imnioralita, a

cui si e abbandonata del tutto le briglia sul collo
; sopra le condan-

ne e gl' imprigionamenti di parrochi, di Yicarii Generali e perfino di

Vescovi, non per altra colpa cite di aver falto il loro dovere nell' eser-

cizio dell' autorita spirituale ; sopra 1'usurpazione dei beni ecclesia-

stic! ; sopra la soppressione violenta degli Ordini regolari e lo scac-

ciaiaento dai loro convenli di tanle migliaia di religiosi ; sopra la

sozzissima crudelta, usata massimamente colle Vergini a Dio sacre,

alle quali, dopo rapiti i redditi forraati colle proprie doti, non si som-

ministra neppure il necessario per solaniente assicurarle dal perire

di fame. Sicche le misere sono costretle ad invoeare la piela de'fe-

deli per avere un tozzo da alimentare la vita 1. Queste e simili ne-

fendila noi non istaremo a ricordarvi
;
voi piu che raai ci ripelere-

ste: Le cose d' Italia vanno bene. Ma basti di questo argo-

mento: tocchiamo un poco delle cose, che dissero i due Onorevoli

intorno a Roma.

I. II sig. Gladstone aflerma che se il Ponlefice pensasse domani

ad istituire una guardia' mizionale, ne seguirebbe toslo un conflitto

col presidio francese, e il Pontefice sarebbe coslretto ad abbandonare

1 Cavano dagli occhi le lagrime le lamentevoli lettere delle Superior! di

questespose del Signore, pubblicate dall' Ossermtore romano; dalle quali

si ricava che Comunita di 30 e 40 persone sono abbandonate dal Governo,

rapitore dei loro beni
,
senza un obolo e senza dar loro neppure quel tenue

assegnamento che erasi loro promesso. Onde quelle sante Yergini, risolute

anon abbandonare per qualunque sciagura i loro chiostri, vi morrebbero

di pura inedia, se V implorato soccorso delle aninie pie non accorresse a

sovvenirle di qualche limosina.
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Roma. Oui il buon Gancelliere si mostra niente moglio inteso delle

cose di Roma di quello che erasi innanzi mostrato delle cose d' Italia

in generale. Se egli non bada al vocabolo ma alia cosa, la guardia na-

zionale in Roma ci e, beriche sotlo il nome di guardia palatina. Essa

e composta di giovani volontarii della classe agiata tra i cittadini
;

e per ora non se ne vollero che due soli baltaglioni , perche la sicu-

rezza della cilta e presentemente affidata alia Iruppa francese. Lungi

poi dal venire con questa a conflitto per 1' aiuto che ne riceve il Papa,

di spontaneo moto si e offerta a concorrere. ogni di al corteggio del

palazzo pontificio; e con indirizzi e con offerle ha espresso isuoi

sensi di fedelta al Pontefice Sovrano. Piii, nell' invasione piemontese

del 60 essa chiese ed ottenne di associarsi alia truppa di Linea per

la ripresa di Pontecorvo e per la tutela del confine verso Napoli ,

d' onde i garibaldini minacciavano un' invasione. Lo zelo poi di que-

sta guardia pel servizio del Pontefice
,
e si accetto al popolo romano

che ella non puo mai mostrarsi in pubblico in solenne parata ,
sen-

za ricevere festive acclamazioni
,

e vedersi circondata da numerosa

folia accorsa a compiacersene. Ma forse 1' egregio Oratore intende

per guardia nazionale non una milizia di onesti cittadini che difenda

principe e popolo ,
ma una milizia di sfaccendati o sellarii

, che so-

stenga la ribellione d' una parte del popolo contra del principe. In

tal senso concediamo non esserci in Roma guardia nazionale; ma cio

sara una sventura per le aspirazioni del buon Diplomatico, non gia

pel popolo romano.

II. II sig. Gladstone afferma che il Papa e responsabile delle rea-

zioni del regno di Na'poli ;
e lo stesso in altri termini asserisce il

Palmerston, dicendo che i reazionarii partono da Roma colla bene-

dizione del Capo della Chiesa cattolica.

Cotesti messeri non s' avveggono che 1' odio verso il romano Pon-

tefice li accieca per guisa, che li rende ridicoli presso'chiunque ha

un fiorellino di senno. I reazionarii non sono in quella sola parte del

regno, che confina colla piccola frontiera dello Stato Pontificio (hi

anzi son poca cosa) ;
ma sono in tulte le province e specialmente le

piu rimote: Calabria, Pug] ia, Terra d'Otranto, Basilicata ecc. Come
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dunque fanno essi a passare impunemente da un capo all' allro del

regno, solto gli occhi dell' esercito invasore? Piu, quella.stessa pic-

cola fronliera e \1gilata dalle truppe francesi
;
le quali hanno inoltre

guarnigione in Roma col comando della piazza e polizia propria.

Come dunque sotto tale custodia possono i reazionarii riunirsi
, orga-

nizzarsi ,
fornirsi d' armi

,
di munizioni , e,d evadere liberamente il

confine? Han forse connivenle lo stcsso Governo francese? In terzo

luogo, i reazionarii non sono alcune diecine ma piu migliaia; sicche

possono soslenere scontri sanguinosi con . truppe regolari riportan-

done soventi voile vantaggio, e benche decimali del continue da fu-

cilazioni e combattimenti crescono ognidi in maggior numcro. Come

dunque possono spedirsi da Roma, senza supporre esserci in Roma

qualche piantinaio di Napolelani, dove qtiesli pullulino come sterpi?

Cotesle babbuaggini non possono fiorire in testa se non di persone,

nelle quali 1' odio alla'Chiesa catlolica fa vncillare perfino il senso

comune. Ma quello die e piu singolare si e che Ministri di una

grande Corona non si perilano di scagliare in pubblico contro il piu

venerando Principe del mondo , qual certamente e il romano Ponte-

fice
,
una si grave accusa , senza avere alcun documento ufficiale

per comprovarla. Singolarjssimo poi si e che cio essi facciano nel

tempo stesso, che ricusano di acceltar come vero il feroce bando del

colonnello Fantoni
,

sotto il pretesto di non avere intorno ad esso

documenti ufliciali. Vedete fiore di onesta diplomatica! Quel bando,

degno piu di un carnefice die di un soldato, era accertato dalla pub-

blica fama, era riporlato a verbo dagli stessi fogli liberali, senza che

nessuno osasse smentirlo
;
e nondimeno il delicatlssimo sig. Palmer-

slon
, interpellate sopra di esso risponde che non puo accettarne la

discussione per mancanza di documenti officiali. Per contrario ,
si

accusa vagamente, non un miserabile colonnello, ma il Capo augusto

di tutla la Crislianita, di fomentare una guerra civile. L' accusa vie-

ne da chi e interessalo a faiia credere
,
non si ha di im tal fatlo

alcun' autentica prova, si ha anzi in contrario la guarenligia dell' e-

sercito francese
; ed, il medcsimo delicatissimo Palmerston col suo

non men delicato collega non dubila di ammeltere 1'accusa come vcra,
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ed insultare villanamente 1' augusto accusato ! Non basterebbe un lal

fatto per far venire i rossori in volto al phi procace mascalzone 1 ?

III. Non meno meravigliose sono le seguenti asserzioni. Ecco

^fuelle del Gladstone : 11 sig. Bowyer parla dell' affetto dei romani

pel Pontefice, come se a Roma quei 20, 000 francesi ci fosser per

niente. Una volta egli parlava della devozione al Pontefice delle po-

polazioni d'altre province ;
ma avvenne che un bel giorno gli austria-

i si ritirarono
,
e 24 ore dopo il Governo pontificio era caduto. fai

favore del dominio del Papa stanno sollanto quelli ,
che da quel si-

stema ritraggono i loro guadagni. II sig. Palmerston poi aggiun-

ge : Si disse essere necessario che il Papa sia sovrano indipenden-

te. Ma dove puo trovarsi minore indipendenza di quella diun sovra-

no, che ha bisogno di venfimila stranieri per difenderlo contro i suoi

sudditi?

Gli strafalcioni qni riboccano d'ogni parte. Cominciamo dall' ulli-

roo.-I ventimila francesi non istanno in Roma per difenderc il Papa

contro i suoi suddili; ma per difenderlo dair aggressione delle armi

piemontesi, che assiepano d'ogni parte le frontiere a poche miglia da

Roma ed anekno d' invadcre questa capitak. Quanto ai sudditi del

Pontefice, essi non sanno oggimai piu che cosa fare, per testimonial^

1 L' apatia del sig. Palmerston forse ci tiara biasimo di acerbezza nei rao-

di. Imperocche rimproveranflo il medesimoai Deputati caltolicl , porta I'au-

torlta di im selvaggio di America, il q\iale vedendo cite di due contendenti

1'uno mostravasi tranquillo e l'altro sdegiiato, defini, senza intendere altro,

che 11 primo avesse Tagione, e torto il secondo. Noi in contfario abbiamo

1'autortta di Dante, 51 quale avendo detto acerbamente contro un empio or-

goglioso, che stava nell' inferno : con piangere e con lutto, spirito maledelto,

ti'rimani; rappresenta che Virgilio, in cui simboleggla la verace filosofia,

tisci In atti e in parale di alta approvazione :
^ rl

Lo collo poi colle braccia mi cinse,

Baciommi '1 volto e disse: alma sdegnosa,

Beite delta colei che 'n te s'lncinse. (Jn/
1

. c.YUl.)

Koi non sappiamo se presso il sig. Palmerston 1'avrtorita di Dante abbia piii

peso che quella del selvaggio di America. Ma ad ogni modo, noi non iscri-

viamo per lui, bensi pe' nostri lettori.
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in faccia al mondo e far capire , se e possibile ,
anclie ai Gladstone

ed ai Palmerslou , la loro devoziorte al propdo Sovrano. Non deb-

bono cerlamenle essere ignole ai due soprallodati Miuislri le solemn

acclamazioni che il Ponleflee Re rieeve dal suo popolo, ogniquaholta

si mostra in pubblico. La lealtA almen diplomatica non avrebbe ri-

chieslo che essi ne lenessero conto o almeno che se ne mostrassero

intesi nelle loro parlamenlari discussioni? Sifacciano riferire dai loro

agenti, che certamenle non debbono mancare in Roma, quel che av-

venne in questa cilia il giorno 12 Aprile e il di solenne di asqua.

Nel primo, anniversario del ristabilimento del Papa nell' inlero ^os-

sesso dei suoi Stall, dopo la catastrofe del 1.8, e della sua preserva-

zione da un periglioso iucidenle
,

essendosi esso Papa recato iu

S. Agnese fuor delle mura, ben si puo dire che tulta Roma gli len-

ne dietro per acclamarlo. I soli cocchi furono in numero cosi ster-

minato, che la lunga via di piii miglia n'era tulta ingombra, e dif-

licultava di molto il passo all' immensa moltitudine, che con bandiere

ed enlusiastiehe grida manifeslava rinterna gioia di avere a Re il Ga-

po deUa Chiesa cattolica. La sera poi tatta la cilta si vide illumina^

ta, con trasparenti e iscrizioni che esprimcvano i voti del popolo; e

le poche case d' alcuni liberali, rimase oscure, senirono a far pale-

se la piena liberta che regnava in quell' alto.; tutto al conlrario delle

violenlate dinaostrazioni dei liberali, nelle cilta soggetle alia loro

lirannide.

Ma piu solenne e magnifico fu 1' avvenuto il giorno di Pasqua.

Nella sconiinala piazza, che si apre dinanzi-al Valicano, era conve-

nuta piu del solito la maggiore e piu eletta parle della popolazione

romana. Comparso sulla soprastante loggia il Ponlelice ed imparlita,

giusta il costume, 1'aposlolica'benedizione ; lutt' ad un tralto si \idc

quella sterminata molliludine agitar d' ogni parle candidi fazzoletli ,

e prorompere in un gioioso ed universal grido dj Viva il Papa -Re.

Lo spettacolo fu si commovenle ,
che strappo lagrime di conleutezza

alia piu pai:le dei forestieri cattolici, che vi si trovavano presenli.

Questo fatto avvenne ai cospetlo di gran parte della truppa francese,

ivi schierata; al cospetlo dei diplomalici delle cprti, che \i assisle-

vano
;

al cospetto di moltissimi stranicri d' ogni nazionc
,
Ira i quali
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non pochi Inglesi ;
da cui almeno polrebbero pigliarne conlezza i due

egregii Ministri del Governo brittannico. Questa solenne ed universale

dimostrazione ,
avverata col fatlo dal popolo romano, in favore della

sovranita del Pontefice, dovrebbe certamente sull'animo leale del Pal-

merston e del Gladstone valere qualche cosa di piii, che hfuturibile

dimostrazione, vaticinata, sub conditione non avvenuta, dal sig. La-

yard, quando disse che in un giorno del passato carnovale la truppa

francese dovette occupare le strade principal} della citta per impedi-

re cheJa polizia romana facesse strage dei cittadini. Risum tenea-

tis, amid?

II sig. Gladstone obbietta, cio a cui e stato risposto cento volte,

la defeziorie cioe delle Romagne dopo la improwisa partenza degli

austriaci. Per altro' non ricorda che le Marche el'Umbria, non ostan-

te le mene, il denaro ed ogni altro sforzo del Piemonte, non poterono

indursi a ribellare, e fu necessario invaderle a tradimento colla viva

forza dei battaglioni e dei cannoni. Almen queste province, giusta il

suo modo di argomentare, mostrarono d' esser contente della sovra-

nit& del Pontefice. Perche dunque ne tace? Ma per tornare alle Roma-

gne, qual meraviglia die un paese, da cui si sottrae repentinamente e

all' impensata la tutela armata delle milizie, cada tra le unghie di co-

spiratori, che gia stanno in agguato per impadronirsene, e conlro i

quali nella inopinata congiuntura non si trova nulla di organizzato ?

II sig. Gladstone, che crede polersi da cio pigliare argomento dimal-

contento nel popolo, perche non consiglia al Piemonte di ritirare an-

ch'esso all' impensata 10 numerose truppe regolari ed irregolari,-che

tiene a guardia delle usurpate province? Sopratlutlo perche non lo

consiglia a ritirarle dal rcgno di Napoli ;
il quale ,

essendosi ,
come

tutli sanno, spontaneamente annesso, *noii dovrebbe aver bisogno di

sessantamila baionette, oltrc ai corpi di avventurieri, per mantenersi

nella tanto ambita annessione? Perche dunque il Piemonte, invece di

richiamare di cola i suoi battaglioni, ve ne spedisce sempre dei nuo-

vi ? Sara forse per combattere i reazionarii ? Ma questi ci fa sapere

il sig. Palmerston
,
che non sono se non emissarii, rifiuto della

societa. spediti ad. assassinare ed incendiare. Or contra costoro

non ci e bisogno d'un esercito si poderoso, ma bastano le milizie
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urbane; essendo interesse d'ogni citla il tenersene affrancata. Con-

sigli dunque al Piemonte di ritirare le sue milizie
,
e poi riferisca al

Parlamento quel che sara accaduto in men di un giorno.

Finalmenle
, quanto" alia proposizione che in favore del dominio

del Papa stanno solamente quelli che da quel sistema rilraggono i

loro guadagni ,
vorremrao sapere dall' illustre uomo di Slato se in

favore del dominio della Gran Breltagna stieno anche quelli ,
che da

esso non ritraggono alcun guadagno ? Cio
,
se per guadagno iutende

qualsiasi vantaggio. Dove poi per guadagno intendesse, come pare

che intenda
,
lucro

;
in tal caso vorremmo da lui sapere quali lucii

ricavino da quel sistema tulli i Yescovi della Cristianila, quali i Cle-

ri
, quali i popoli, che solennemente con encicliche, con lellere

,
con

indirizzi si dichiararono in favore del medesimo? E senza cio, igno-

ra forse il valentuomo che il Governo'temporale del Papa, dopo 1'i-

niquo assassinio di quasi tutli i suoi Slali consummate dal Piemonte,

si sostiene in grandissima parle colle spontanee oblazioni dei fedeli r

in capo dei quali sta il popolo romano? II danaro di S. Pietro, dimo-

strazione si patente del mondo cattolico
,

e segnatamente d' Italia e

di Roma, non e una solenne mentita che riceve il nostro politico?

Un Miriislro della Gran Brettagna, il quale deve certamente inten-

dersi di mercalura
,
dee senza dubbio sapere che non puo cavarsi

gran lucro da un sislema
, per sostenere il quale convien anzi dare

del proprio.

IV. Ma la parle piu comica di quesla commedia si e il moslrarsi

che fanno colesti Signori cosi zelanti per 1'unita d' Ralia ,
sul princi-

pio che ha ogni nazione di darsi 1' assetto che piu le aggrada. II die

essi affermano il giorno appresso della ricezione da Corfu del se-

guente telegramma : L' assemblea avendo risposto al discorso di

Lord-Commissario con un indirizzo, nel' quale domaijda istaniemenle

1'unione delle isole Ionic con la Grecia, Lord-Commissario ha ricor-

dalo al Parlamento che.non gU apparliene* punlo di discutere questa

quislione , avendo 1' Inghilterra assunto col proteltorato il dirilto e i

doveri che ne derivano. E ormai la quarta o la quinla volla che il

Parlamento ionico, legitlimamente assembralo, esprime in nome del

popolo il fervido voto di annettersi al regno ellenico, essendo ancor
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essi di nazione greca. Or che fa il Governo inglese? Fa orecchi da"]

mercanle ;
ovvero risponde che essendosi una volta esso Governo

compiaciuto di assumere il ProteUoralo di quelle isole, ne popolo ne

parlamento ha piu diritto neppur di discutere la propria nazionalita,

ma dee obtorto collo godersi in pace 1'odiata dominazione. E se qucl-

la buona gente non si persuade e si ostina a prelendere 1'annessio-

ne, ne vedremo delle belle; vedremo senza dubbio un governo, si

tenero del diritto di nazionalita, condannare all' esilio, alle galere, e

forse peggio, chi non e reo di altro che di volersi costituire in na-

zione ! Cio per altro non impedisce che
,
se nelle Caraere inglesi

torna il discorso sopra le cose d' Italia, il Palmerston, il Gladstone e

consorti moslrino lo stesso zelo pel principio del non-inter.venlo e

della nazionalita. Ecco la logica pratica di cotesti signori ! Come si

chiamerebbe ella? ciarlatanismo politico, beffa del buon senso, o ri-

pudio d' ogni decoro?.

V. II sig. Palmerston conchiude il suo discorso appellando al giu-

dizio della storia. Giudichi tra noi la posterity. Egli fa bene
;

perche- il giudizlo de' contemporanei, attesa la penersione dei prin-

cipii piu evidenti della giustizia, che si fa ora da molti, non potrebbe

ricevere quella uhiversalita di suffragio, oride le grandi iniquita so-

gliono essere sfolgorate. ]VIa i tardi nepoti, liberi da quell'e passioni,

che presentemente agitano gli animi
,
e non avendo alcuno interesse^

a scusare o difendere i fatti odierni, potranno senza contrasto reoare

sopra di essi una imparziale sentenza. Senonche oltre al giudizio del-

le posterita, cred'eremmo opportune che il sig. Palmerston volgesse

la mente anche al giudizio di Dio
;
del quale la sua decrepitezza do-

Trebbe oggimai ingerirgli un pensiero, Noi non sappiamo, se le leggf

massoniche permettono ai supremi capi di quella societa di credere

piu alle divine Serilture. Ma 'supponendo cl^e si, preghiamo 1'egre-

gio uomo di Stato a voter leggere il capo sesto dellk Sapienza, la-

dove si parla ai potenti della terra. Egli vi trovera parole, che forse

fanno ottimamente al caso suo. Ecco do che ivi sta scrilto : Porgete

le orecchie, o voi che avete il .governo dei popoli e vi gloriate d' aver

soggette le moltitudini : la potesta. e stata data a voi-dal Signore e

la dominazione dall' Altissimo ,
il quale disaminera le opere vostre ft
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sara scrutatore dei yostri pensieri. Praebele awes, vos qui contine-

tis midtitudines et placetis vobis. in turbis nationum : quoniam data

est a Domino potestas vobis et virtus ab Altissimo, qui interrogabit

opera veslra el cogitaliones scrutabitur. Perche, essendo voi ministri

del suo Regno, uon avete giudicato con. reltitudine, e non avele os-

servata la legge di giustizia, e non avete camminato secondo la yo-

lonla di Dio. Quoniam ,
cum essetis ministri Regni illius , non rede

iudicastis nee ciistodislis legem iustiliae , neque secundum volunla-

tem Dei ambulaslis. Or dunque ,
con orrore e presto ,

\'i avvedrete

come giudizio rigorosissimo si fara di quei che sovrastano. Imperoc-

che coi piccoli si usera misericordia
;
ma i grandi soffriranno grand!

tormenti. Horrende et cito apparebit vobis quoniam indicium duris-

simmn his, qui praesunt, fiel. Exiguo enim conceditur misericordia;

potentes autem potenter tormentapatientur. Perocche Iddio non dara

esenzione a chicchessia, come dominatore che egli e di tulti gli uomi-

ni, e non avra riguardo alia grandezza di alcuno; perche Egli e'clie

fece il piccolo ed il grande, ed ha egual cura di tulti. Ma ai mag-

giori , maggior supplizio sovrasta. .Non enim subtrahet personam

cuiusquam Deus nee verebitur maynUudinem cuiusquam; quoniam

pusillum et magnum ipse fecit ,
et aequdliter cura est illi de omni-

bus. Fortioribus autem fortior instat cruciatio 1.

1 Sapimliae, c. VI, v. 3-9.
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Fertile e ridente e la distesa di terre che dalla sinislra sponda della

Dora Ballea, con lievi ondeggiamenti di cbllinette e di piacevoli coste r

si allargano fino alia tortuosa riviera della Sesia. Chiave e testa prin-

eipale ne e la gentile citta di Vercelli, che nasce all' estremo lembo

di quella florida pianura , gia resa celebre in antico per la rotta che

ivi Mario diede al Cimbri. Tutto v'e prati erbosi, orti frulliferi, cam-

pi e.pascoli pieni di rigoglio, in mezzo ai quali si levano spessamen-

te i caselari del villici, le masserie delle vacche, e borghi e paeselli

popolati di abitatori colti non meno che induslriosi. Poco sopra ,

verso la Dora e lungo la via di ferro che d'indi, per que'piani, corre

sopra Santhia. e si biforca alia volta o di Biella o di Chivasso, e il

gros.so luogo di san Germano
;
buona ed acconcia postura die, fron-

leggiando Vercelli, serve per tenere a bada un nemico, il quale da

quella piazza osteggi le .prime difese di Torino. Un qualche miglio

piu avanti c.sulla strada militare, sorge un vecchio e diroccalo c.a-

samento circondalo da un vasto podere che ha nome Capriasco : ed

in guerra c silo opportune per 1'antiguardo, o per le sentinelle avan-

ziile delle forzo che presidiassero san Germano.
'*

.;il
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QUIYI intorno.di falto, alia meta di Maggio, erano stamiati gli

avamposti delle milizie affidate al canuto generate di Sonnaz, percbc

facessero qualche argine alia capilale del Regno , contro tfr irronv

pente fiumara dei Tedeschi. I tre reggimenti del Cacciatori dellc

Alpi, adunati sotto il Garibaldi loro condolliero, v'erano sopraggiun-

ti da Casale, e vi campeggiavano sempre all'erta c in punto di yeni-

re, come meglio avesscr poluto, alle mani con gli Austriaci. Se non

che fosse tentennamento, o fosse consiglio di piu recondila strategi-

ca, il maresciallo Giulay ,
che da circa due settimane ayea inondalo

con poderosissima oste }$ Lomellina, non si spinse mai gagliarda-

mente ollre il (ermine che TO e la Sesia. La varco bensi nei priini

giorni dell' irruzione, e con un corpo di circa quaranlamila uomini

parve risolutamente marciare contro Ivrea
, per precipitarsi di k\

sopra la metropoli. Ma un repentino penlimento to assalse, e riliro

indietro a gran fretUpjuel corpo formidabile, contentandosi di affor-

zarsi in modo, tra i fiumi e i ponti di quclla lingua di terra che e la

Lomellina, che il ncmico non ayesse ardire per allora di molestarle.

E cosi non pure diode agio ai Francesi alleati del Piemonle di scen-

dere, per mare e per le Alpi, nella Liguria e lungo 1'alto Po, c di a'lle-

garvisi fortemonte; ma fece vane, a loro gran ventura, tante faticlie

dei Sardi, i quali si affannavano da No\T

i, da Alessandria, da Casale,

c dalla riva manca dellaDora, di schermire la citla regia da una su:;

facilissima incursione.

Quale sia potula essere stata la ragione, che fe ccssare il supre-

mo duce austriaco dal progredire innanzi con le sue agguerrilissiiii :

legioni ,
e il fe chiudcrc invcce nell' angolo formato dal Po e dal Ti-

cino, e 1' offesa mulare improvvisamenle in difesa per .quo' primi

giorni dell' invasione
;
eduro folio a ehiarire. Ccrto e die quanli slo-

rici di Francia, d' Italia e di Gcrmania hanno scritlo di quesla cele-

rissima campagna, tulti a un coro dannobiasimi al Giulay; asseren-

do che non solamenle gli sarebbe stato a*gcvole sgominarc i Picnion-

tesi fra Casale e Valenza e insignorirsi di Torino^pa che con tal

rapida impresa avrebbe scompigliato le schiere napoleoniche, le qua-

li arrivavano
1

spicciolatamente e, per la ressa, non formic ancora di"

cavalli, di munizioni e di arliglierie : e cosi avrebbe senza dubbio-

Serie V, vol. U, fasc. 292. 26 1 Magylo 1862.
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raccolti i primi allori della vitloria. Che anzi i Fraucosardi niedesimi

ebbero per tanto sicura questa mossa degli Austriaci, che il mare-

sciallo^anrobert diede parere a Yitlorio Emmanuele di dismeltere

ogni apparecchio difensivo sulle coste della Dora, e di tentare piu

presto se da Casale
, travagliando con valido nerbo il sinistro fianco

del Tedesco
, gli fosse riuscilo di stornarne la trionfale marciata so-

pra Torino. II Giulay per altro parve appagarsi solo di minacce e

di bandi, ne ayvisare piu che lanto che in guerra:

Comune e il mioacciar, ma il fin del gioco"

E di qiiel che fa fatti, e parla

Em sul primo albeggiare- del giorno dicioltesinio, e Torierite, at-

Jraverso una spezzalura di nuvoloni che si accavallavano per 1'aria,

gittava un lume cpsi fulgido e rancio, che lulto il carapo di Gapriaseo

vagamenle indorava. Salvo che le scolte, pip elleno sonnacchiose ,

lulti i.niiiili, proslrati c rolli dagli slrapiBzi ,
erano immersi in un so-

pfofonclo, o *iaccvano qui e cola sparsio aygruppali, quali sotto

iro di misere iende'6 quali a del sereno sitU'^rba, fra i cespu-

o accanlo dcllc fralte. Chi era supine e clii boccoue : iajcuni rus-

savano atTondati in mucchi di-fteno, alcuni raltrappili e a^Ailuppati

in ischiavine, altri sdraiali lunghi stesicon uua pezzuola ncllu i'accia.

11 terrene era seminato di bamioliori'. di cinti con le.guaiae- delle ba-

ionclle, di cartuccieri, di borracce e di slo\ilie da vhamiare: poi

monticelli di sncchi, poi cataste di legna, .poi in ogni parte fasci di

armi che sointillavano al i'rizzo vivo dell' aurora.
. .^nfeq^

.

Sovra il ciglione. di un fossato, assiso in un covoncello dipaglia e

appoggiato il dorso al fusto di un olmo annoso
,
aveva sonnacchiato

fmo allora il nostro Giulio
;
si logoro di panni ,

sudicio e malandato,

che aveva aspelto di un vil bagaglione e pezzente. D' improvviso al

nuovo raggio si era'sveglia, scosso dall'. indivisibile amico Maso,

cli*
4

, dormendogli filto alle cosle e addossato al medesimo pedale ,

s'jja sbilanciaU) ed eragli cadulo in grembo con la testa. Giulio che

sapealo sfinito, gaofio/nelle gambe e dal gran camminare spedato ,

pei- pieta di lui non si ardi destarlo. Di die teuutosi immobile ristet-

te, e chinato il guardo si diletlava in contemplare quel caro viso del
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compagno che dormivagli dolcemente in seno, quasi bambolo sul

petto di una madre.

Tranquillo ne era il sonno, placido il respire / ikire e spianata la

bianca fronte; sopra della quale 1'ora mattulina mollemente agitava

una ciocca de' biondi e finissimi capegli, che si sfioccavano di sollo

al berrettino ealatogli ad un oreccliio. Alia vista di quel bel volto au-

giolesco illuminato dagli albori del sole nascente ,
di quclle morbide

palpcbre che velavano un j)aio d' occhi di Colombo e piu che zaffiro

stelleggianti ,
di quella pace che soavemenle ridevagli sulle labbra

di corallo
,
di quella leggiadra danza del crine che lo scherzevole

venticello gli movea nelle tempie ;
Giulio rinteneritosi lutto era di-

venuto come estatico: c piu vagheggiava quelle ingenue sembianze,

specchio di un' anima adorna di celeste candore, e piu s' infocava di

un sentimenlo d' affelto inesprimibile. Riandava col pensiero i nobili

esempii di pentimento, di \irtu e di religione che n'aveva per se ri-

tratto
;

i conforti giocondissimi avuline fra lo strazio de'suoi rimorsi
;

le grate parole, i consigli saluiaii^ i fratellevoli ufficii, iproponimen-

li generosi,.e via via quaflto di mite, di caslo, di pio aveva ammi-

rato in quel fanciullo, destiaatogli da na benigna Provvidenza ad

amico negli errori. E daqnesfla considerazione volgendo la mente a

pensare in quell'altMv oggetto che gli sedeva nel mezzo delcuore, cio

era 1' orfanella sua
, scorgeva tante .similitudiui tra i' indole dell' uua

e 1'indole dell' altro, (ra spirilo.e sphlto, Ira bonla e bonla, Ira bcl-

lezza e bellezza, che gli parea manitesto Dio non aver fallo Maso che

per appaiarlo con Natalina, neA'alalina che per accoppiarla con Maso;

e giurava in se di non la voler dare ad allri che a luL,- e abbacava-

i modi da vincerne il consenso dclla madre, e si fingeva- lutto con-

chiuso, e si vedeva gia fratello insicme di Maso c di iXatalina, e si

accendeva di tanto giubilo ed amore, che nelL' impeto dclla commo-

zione curvatosi , strinse 1'amico con un'abbracciata srpotente, che

Tebbe desto dal suo sonno. che e? che fai? disse Maso sbar-

j'ando i suoi begli occhr imbalorditi .

Non vedi che mi sei cascato addosso? replico 1' allro confuso;

levati, su che egli e tempo.

Ah! ripiglio Maso rivollolandoglisi sopra, e dandosi una cosi

forte stiracchiata che rovescio Giulio : il quale sdrucciolato per la.
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china capitombolo nel fosso; e, per disavventura, dielrogli Maso ro-

loloni a calcarlo nella melma. To', bravo te, pcrbacco! hai finito

di conciarmi per le feste ! grido Giulio puntando le mani e sollevando

il capo, menlre 1' altro sghignazzando si aggrappava a un virgulto e

risaliva; or io non sare piu di nessun colore. Affe che coimneiamo

bene la giornata !

Vieni, \ien qua che t'aiuti a nellarti; soggiunse 1'amico

sbellicandosi dalle risa. E dato di mano alia paglia tolse a cavargli

dal cappotto il grosso della melma, celiando del casoe del pessimo

arnese in che erano ambedue dopo tante marciale per soli
, per ae-

que, per fanghi e tante posate fra i vepri, le roste ed i rigagnoli dei

prati. Dopo di che Maso, appartatosi presso il suo sacco, si segno

con la croce : donde Giulio capi che non era da scordarsi pur quella

mattina del po' d' orazioni
,

ch' egli sempre usava recitare. E per

questo ancor egli rassettatosi
,
fece alquanto di silenzio.

Noi abbiamo lasciato decorrere due buone settimane e mezzo
,

quanle n'andarono dall'arrivata di Giulio in Ponteslura fmo alia sua

levata di questo giorno in Capriasco, senza dir punto nulla di lui e

de' fatli suoi. E cio e slalo , si perche la contessa Leonzia ci ha tra-

sdnati dietro nel suo forlunoso viaggio, e si perche nienle di nuovo

era iutervenuto a Giulio, che portasse il pregio di fame conoscenli i

lettori. Egli, appresso il dispaccip ricapilatogli in Brozolo, aveva ri-

donato il cuore a sua madre, e seco erasi rappacialo con si aculo de-

siderio di toraare a lei, che non sospirava piu altro se non che ella,

giusta le sue promesse, lo avesse mandalo a ripigliare. Nel reslo la

lettera che egli scrisse in quel primissimo fervwe del suo ravvedi-

menlo, fa fede che egli avea detto davvero, e che era ridiventalo

sottossopra il buon Giulio d'una volta
; quel Giulio cioe che Natalina

domandava tanto alia Madonna. Quanto poi ad essa lettera, ella fu

tutta opera sua
;
e Maso, che la rivide innanzi di suggellargliela, non

v* aggiunse altro che le \irgoie ed i punti , da lui trasandati per

la prescia: e la giudico bella e degna di Giulio. Ne con quesla gli

sbolli dall' animo 1' ardore de' suoi proposili filialf. Due altre volte

rimise la peuna in carta per disfogarsi con la madre, avvegnache le

chiamate improvvise e la slanchezza 1' avessero-dislornafo dal com-

. piere il davoro.
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Tennealtresi la parola di accostarsi ai sacrament! per lei, e an-

che per prepararsi a. qualunque caso in questa guerra , conforme

asseriva egli nella scritla meritovata. E non si vuol tacere die tra per

questo, che avevagli messo la coscienza in pace ,
e perche vedeva

che i Tedeschi non procedevano mai ollre; il timore dclla morte gli

era scemato non poco, e apprendevala ora men paurosamente che non

al subito scoppiare delle ostilita. Cio die piu lo tribolava, siccome

eziandio I'amico Maso. era il disagio del marciare soldatescoin tutto

e per tutto penosissimo, con la giunta di dover dormire scarso, alia

peggio e il piu sovente o nella nuda terra, o sui pantani e serenando-

vi al fresco : e sopraccio 1'affaticamenlo del rondare di e nolle per le

vie circoslanti agli avamposti, menando i piedi ore ed ore senza ri-

guardo veruno alle indemenze del cielo, die in quella stagione fu

pertinacemente freddo e piovoso. .Di qui si era originate il gonfia-

mento alle gambe del povero Maso, che si mordeva le dila d'cssersi

arrolato, e non fmiva di chiamare assassini que' Irappolieri che lo

avevano sedotto, con le speciose lustre di redimere 1' Italia. Ma nou

erano essi due i soli volontari deU'esercito piemonlese, die imprecas-

sero alia frodolenza di chi li aveva tratti ingannosamente fra quei

pericoli e travagli. Piu e piu allri \i furono che piansero a cald' oc-

chi laloro scempiezza;e in que'tempi corsero pei giornali certe loro

lettere, che cavaron lagrime di compassione.

Come Giulio vide Maso rizzarsi e accoslarglisi : Non li rido il

buon giorno ; gli disse amoreyolmente ;
che ce lo siamo dalo gia ben

bene. E'non parrebbevero chenoi avessimo ad essere inseparabili,

anche quando 1' uno di noi tombola in un fosso.

Cos! e
; gli rispose 1'altro aggutmtandolo per le spalle ;

noi sia-

mo riati sotto la coslellazione dei due gemclli ,
e il nostro oroscopo

e sempre kisieme
;
a la vie et a la ?orf,-come diceva quel ca-

poralotto francese aun suo amiconel caffe.di Casale. Or guarda co-.

me costoro se la ronfano lulti saporitamente ! Quante ore abbiamo?

Le tre e quaranta; replico Giulio mirando il suo orologietto.

E cotesto ninno\o tuo, seguila egli a ir bene?

A meraviglia! baltc asscgnato, come il cuore di chi e' m'e ri-

cordo
; spacca il minuto.
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Ho una pulce a mellerli in un orccchio
; riprese qui 1' altro

in alto di circospezione ;
ma bada die nol sapesse 1'aria!

Che sarebbe? Maso sbircia' inlorno e vistosi non inteso

da allri
,
comincio prima a fare una compassionevole ricapilolazione

de'suoi patimenli. In questa ecco squillare le trombe dal casonc

ov' era di stanza il Garibaldi, e il campo sorgere, e in men die non

si dice
, lutti i soldati porsi in ischiera e sotto le armi. Incontanente

per ordine del Generate vien bandito che lutta la Brigata si rechi in

ordine di partenza a san Germano
,

d- onde
,
a un reggimeuto per

volta, sopra la ferrovia scendera in Biella. Manco male, bisbiglio

Maso al compagno, che ci risparmiano le gambe!
E a che fare in Biella? disse Giulio.

Quel che si voglia il Garibaldi non lo so
;
ma quel die mi vo-

glia io, lo soio. Subilo giunti la ne.parleremo, ma a qualtr'occhi \e' !

soggiunse Maso con un gesto e una mossa d'occhi tra il misterioso e

il risoluto.

Appena furono in san Germano, meulreche i.baltaglioni facevano

casa del diayolo intorno alia stazione, ov'erasi condotto iigenerale di

Sonnaz per salutarli, Maso riceve due plichi daun sergente. Li dis-

suggella a furia : uno era per se
,

il 'secondo per Giulio. Ma il suo

1'occupo lanto
,
che non ebbe modo di parlicipare li per li al giubilo

e agli stupori che cagiono 1' altro nel camerata. Era, dentro una so-

vracoperta azzurrognola, in un sollil foglio rosato a scacchi leggeris-

simi
,
una leltera nientemeno che di Natalina con una poscritta della

madre; e, rinvolto in un velo fiuissimo di seta, il ritralto di amendue

loro in fotografia. Giulio a mirarsi nelle mani quest' inaspetlatissimo

regalo, per poco non immalli d'allegrezza : e se non era che la pre-

senza dei commilitoni lo infrenava, 1' avrebbe data per mezzo a ua

tripudio da pazzerello. Quel foglietto diceva cosi a verbo :

Fratello mio carissimo

. Chambery 12 maggio 18S9
'

Siamo in viaggio, nostra madre e io con Fiorenzo, per venirti a

prendere ;
e io essendo stata un po' poco bene, ma non e stalo nulla>
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ci siamo format! qui alcuni giorni, e-poi voleremo subito a pigliarti.

Oh come ti desideriamo ! Non facciamo altro che pensare a te, par-

lare di te e pregare per te. Abbiamd ariche fatfo un voto alia Ma-

donna perche ci dia te presto.

To yorrei scriverti un libro
,
ma la mamma vuole che io scriva

corlo corto per non mi affaticare. Ella aggiimgera due righe. Ti

mandiamo intanto il noslro ritratlo
,
che ci siamo fatto fare apposta

per te. Noi siamo eerie che tu lornerai con noi a casa
,
se no faresti

morire la mamma e poi me. L' ultima lua lettera dei 17 Aprile , che

tu scrivesti a me, naostra che sei buono com'eii, e io la leggo sem-

pre. Finisco. Addio, Giulio, a rivederci. Ti abbraccia

La tua Nalalina.

Giulio figliuol mio. Tua madre, che non fa che piartgerli, ti man-

da un salujo ed e in viaggio per correre a pigliarti. Sappi che la sua

vita e in mano tua. Se tu non ti rendi a tornare fra le "sue braccia
,

I'avrai uccisa; ed ellamorra amandoli e perdonandoti. Con quello di

Natalina ho volute unire il ritratlo mio ,
affinche sii persuaso che

oltre tua sorella c'e un allro cuore al mondo che ti ama, oh quanto!

e che si strugge per te : cd e quello di tua madre. Hai riceTuto un

mio dispaccio telegrafico con due mila lire dal banchiere
*
torinese?

Appena riceMita questa , se ti viene , scrivimi subito alia posla in

Torino. Io vi saro fra pochi giorni. Ti procurero un cambio; faro il

possibile e 1'impossibile per liberarti : e tu ritornerai con tua madre?

Si, si. Addio dunque, Giulio mio diletto, ti benedico, ti confido alia

Vergine Santissima, e ti do mille baci.

Tua madre.
!f^> j-4t> >;'-.

Giulio ! susurro a lui Maso, dopo fornito di leggere e ballon-

2olandogli intorno con la sua carla in pugne ,-
il babbo mio corre

a levarmi.

Ah Maso
, guarda ! sclam6 Giulio piagnoloso di gioia e por-

gendogli la fotografia; e lei ! sono tutte duel gia saranno in Torino ;

guarda : non ho ragione di volerle tutto il bene dell' anima mia ?

Nalalina? il dimando 1'amico afferrando il ritratto per volgerlo

a un buon pun to di luce.
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E chi altra vorrestu che fosse? Ve', s ella non pare stampata

in paradiso!

. Poffare ! me ne rallegrO tanlo ! soggiunse Maso con le ciglia

inarcate. E quest'altra signora seduta e cosi melanconica?

E la povera ma. . .
;
c lo prese un singulto die gli fe schizzar

fuori quattro lagrimoni.

Si vede
;
sei tutto dessa ! ripiglio Maso : che tocco di mamma !

Ha 1' aria di un' imperatricc ! Qui si die il segno di monlare. I

due nostri si precipitarono dentro un carrozzone
;

si rannicciiiarono

stretti stretti fra di loro in un cantuccio
;

le valvole della macchina

sibilarono; un urlo di Viva 1' Italia! viva di Sonnaz! viva Gari-

baldi! si alzo che feri le slelle, e il convoglio disparve.

XXII.

'

II garibaldese entrato nell'albergo in compagnia di Fiorenzo, del-

la damigella e della cameriera
,
mentre Leonzia tornava dalla visita

del conle di Cavour, poteva egli essere mai Giulio ? Poteva senza

dubbio : che in tre giorni, da Capriasco non si va punlo alle colonne

di Ercole. Era verosimile che fosse ? Al cavaliere Eugenio di prima

fronle sembro che si. Era egli adunque in petto ed in persona? Oh,

queslo no pur troppo ! L' ansia materna
,
la novita del caso, gli ac-

cenni di quel badalone del valletto aveano gabbato stranamente il

cuore della dama : la quale, in grazia di questo equivoco bizzarro,

si anticipo in Torino il senso di quella tempesta di cpmmozioni, che

ella s' immaginava di non avere a sperimentare che il domani , ed

in Chivasso.

Natalina , che era vaghissima di vedere la forma e i colori del-

1' assisa che portava Giulio, innanzi d'uscire con la sua donna avea

supplicate Fiorenzo
,
che fosse ito nelle strade in cerca di qualche

garibaldino, de' quali aveva inteso che giravano alcuni per la citta :

e, trovatolo, 1'avesse condotto all'albergo per consolazione della ma-

dre. L'agente, dopo aiTicciato il naso, le aveva promesso lemme lemme

che volenlieri'. ma a condizione che il soldalo non dovess' essere un

mustaccio da scherano. Voile 1'avventura che egli a un angolo del
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palazzo dclto di Madama, si abbattesse per cffelto in un giovinello di

buona cera, palliduccio, pulito come un ermellino, e in un assetto

di panni in tutto simile a quello dei volontari da se visti in Cuneo e

in Savigliano. La faccia di'lui avrebbe rassicurato un coniglio.

Perche Fiorenzo, salutatolo da amicone e tiratolo bellamente in sul

ragionare,. ne ebbe che egli era tomato dianzi dagli avamposti di

san Germano, per curarsi da una varice alia gamba destra
;
che era

del secondo reggimenlo dei Cacciatori delle Alpi ,
e che vi avea co-

nosciuto alquanto un cotal Tito suo compagno di battaglione, e ami-

co indivisibile d'un certo Maso. II nostro uomo si crede aver tocco il

cielo. Lo invito subito a colezione, e in quella che con esso lui met-

teva il piede neH'atrio della locanda
,
ecco rienlrare la fanciulla con

la sua cameriera. Natalina, udito che e chi fosse quel soldatuzzo, non

si tenne piu alle sbarre
; gli fu sopra a sfoderargli la baionclla per

provare quanto pesasse : e con quella in mano gli comincio csami-

nare i bottoni
,

il taglio del cappotto, i filettini, le mostre, la qualila

del drappo, e via via tolse a fargli una calca di domande e tanta fe-

sta, che all'altra donna bisogno strapparla di laggiu; intantoche

Fiorenzo si menava nella propria camera quella sua fenice, da mo-

.strare trionfalmente alia Contessa.

Di fatto non si tostq la senti ritornare, che egli scese con la sua

preda nell'appartamento. Oui fu che allo scrocchiolare della bussola

nella stanza della madre, Natalina vi si scaglio dentro per antive-

nirvi Fiorenzo, e cogliersi ella il primo fiore della sua contentezza.

E quale invece non fu lo stupor suo, in vedenisi ricevuta come

narrammo?

A lei, al Cavaliere ed all'agente ci voile del bello e del buono, per

ismuovere la signora dall'opinione die Giulio fosse daddovero nell'al-

bergo. Non fmiva di arrendersi ai detli loro : credeva che la in-

gannassero dolcemente
, per mitigarle 1' accensione degli affetti; in

sino a che Fiorenzo
, ito a prendere il soldato

,
rivenne a presentar-

glielo. Leonzia in vedcrlo si rizzo tremante, die un passo innanzi, lo

affiso con avidissima pupilla ed incerta, c vollasi mestamente ad

Eugenio : Oh Dio ! Cavaliere; disse riponendosi a sedere
;
e cosi il

mio Giulio? - Quel malcapitato del garibaldino basso vergognosa-
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mente le ciglia, e arrossi come un fijor di grana. Se non che il Cava-

Here, accortosi della sua confusioue, con bel modo lo trasse per un

braccioase, e sorrisogli: Madama, rispose intahto allaConlessa;

il suo Giulio e cosi di divisa, ma non di voltb. Questo buon giovine

e malaltecio. Poi fattosi a lui : Di die paese siete ?

Di quel di Codoguo ; soggiunse coloi timidamente.

Ah, lombardo! E avete fatta, mi dicono, conoscenza di un lal

Tito fra i Caccialori delle Alpi?

Si, signore, un poco: eravam& dello stesso baltaglione ;
ma

poche volte gli ho parlato, perche non tratta quasi con nessuno.

Eh ! ma dite ogni cosa ; replico Fiorenzo in contegno ;
tratta

molto con quel Maso, no?

Si, signore ;
e uno biondo, svelto, con gli occhi azzurri e forse

dell' eta mia.

Quanti anni avete voi? il dimando Natalina tulta pietosa.

Sedici, se non son meno.

Povera creatura! esclamo laContessa trasognata; sedicianui!

^ siete anche voi scappato da vostra madre ?

No, signora, non ho ne padre, ne madre; sono orfano, e al mon-

do ho solo uha zia che mi ha allevato.

Ed eravale all' arte o a studio ? lo richiese Eugenk).

Faceva V orologiaro in Pavia.

Ahime che tempi! die tempi! soggiunse la Contessa. La

quale alzatasi si avvicino a quel tapino ,
e squadratolo gli osservava

ancor ella minutamente il cappotlo di color bigio e la cinlura e i cal-

zoni e il berretto
;
e mirala Natalina che guatava con infinita compas-

sione il meschinello : Giulio e vestito cosi ? le disse : ah
,
a pensar-

lo quando faceva tanto lo schizzinoso per gli abiti , che non erano

mai di suo gusto ! povero Giulio
,
come avra patilo ! Quindi sic-

come la vista del volontario le offendeva tanto la fantasia; cosi, da-

tagli una buona limosina
, gli fece qualche .altra interrogazione e lo

mando con Dio.

E malagevole ad esprimersi quanto la contessa Leonzia restasse

umiliala di quello scambio curioso, chel' aveva cosi altamente scon-

volta in presenza del gentiluomo. Ne arse di vergogna, e se ne accoro
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non poter altro
, gliene fece' le sue scuse , allegando per se 1' unica

ragione die non ammettesse contrasto, doe die ella era madre. E il

cortese signore, con belle e dissimulate maniere, le seppe mollo bene

scuotere dall' animo il rammarico di quella sua mortificazione.

La quale, per cocente die fosse, non giunse a distrarla un atlirao

dall' imporlantissimo negozio da cui era tutta compresa. Laonde ap-

presso ragguagliata Nalalina del buon frutto del suo abboccamento

<M)1 conte di Gavour annunziatale , con sua gioia inestimabile
, che

il domani si riavrebbe di sicuro il fratdlo Ira le bracda; senza in-

dugi pose cura a persuadere Fiorenzo
,
ch

1

egli fosse dovuto andare

quel di stesso col Gavalicre a prenderle Giulio cola , dove piu tardi

sarebbegli indicato. Ma dov' e questo luogo? cerc6 egli titubante

al signore.

Vicino
;
non molto lungi da Biella.

E v' e Tedeschi la dintorno ?

Piu lontano si
,
ma ih! piu lontano.

Ohe, one! con queste lune che fanno, le pare prudenza avven-

iurarsi tra i cannoni?

Voi fidalevi di me , e non rischierete che vi sia lorto un pelo.

E vostra eccellenza, mi figuro io , avra buone carte e salvo-

condotti pel quartiere di Garibaldi.

Tutto do die potete desiderare.

Orsu via
,
Fiorenzo

; interruppe la dania
; questo e un piccolo

sacrifizio nl qualc non vi avete a ricusare per 1'amore di Giulio, e per

mia soddisfazione. II Cavaliere habisognod'un compagno chepossa

ravvisare Giulio.

- Un piccolo sacrifizio , dice ! A me pare die da dae mesi in

qua se ne fanno tanli , che
,
se queslr sono piccoli ,

io non vedo piu

quali sieno i grossi. Basta! pel padroncino io non so dire maidi no.

Ma sara questa almeno la volta sua di trovarto?

s'egli e per cotesto, siate.di buon animo
; riprese il Cavalie-

re; Io troveremo quand'anche fosse tra le nuvole.

Ma proprio non c' e pericolo che incappiamo in qualche ba-

ruffa eh ?
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Neppurc in ombra ! ve ne do io la parola d' onore : die vorreste

di piu? Con die resto salda la partita.

Erano due di e due nolti die si Leonzia come Natalina non posa-

vano piu da una concitazione di tanli e cosi diversi moti dell'animo,

che il cuor loro non si sarebbe potulo assimilare ad altro, ehe a quel-

le incostantissime giornate del mese di Marzo
,

nelle quali da dieci

volte in su piove, grandina, saetla
,
fa sole ,

fa caldo
,
fa freddo e fa

vento. La lettera di Giulio chiedente perdonanza , capitata loro il di

prima nelle mani, dopo un tumullo indicibile di care e gioconde affe-

zioni , aveva lasciato nello spirito della madre una soavita, die ella

da gran tempo non a\eva assaggiata piu mai. Era come un olezzo

di fresche rose die le si spandeva per 1' anima, e tulta gliela imbal-

samava con grato refrigerio. Pur nondimeno fra le dolcezze di queste

amorose fragranzc era germogliata una spina ,
che secretamente la

pungeva ;
e tratto tralto ,

nel mezzo delle sollecitudini di que' mo-

menli, le strappava certi sospiri e la rapiva ad atluarsi in un pen-

siero, che non era lielo, clie pareva mesto, e che per fermo la teneva

in qualche angustia di perplessita. L' occhio avvedulissimo di Nata-

lina se ne addiede sopra tutto mentr' erano, dopo la colezione, appli-

.cate a disfare il baule di Giulio
,
e a riporgli i panni e le biancheric

nella stanza che gli aveano destinata. La fanciulla avviso in fronte

alia madre
, alquanto astral la, due rughe fugaci e un increspamento

di sopracciglia accompagnato da un gemito ,
clie la slimolo a dirle :

Perche, madre mia, sospirate ?

Sia mai che Giulio quest' invcrno fosse, com'egli scrive, inno-

cente? lo credi tu figlia mia? le rispose la madre fissandola lutta iii

forse di se.

Io non ne so nulla. Voi mi avele proibito di aprire mai la bocca

su questo : ma giacche ora me ne interrogate , se non fosse die non

vorrei dar torlo a voi, sarei di parere che Giulio fosse innocentissimo.

Ghe ti ho detto io teste? la interruppe quella, come chi si riab-

bia da una distrazione.

bella ! mi domandavale se io credessi Giulio innocente ; sog-

giunse la donzella guardandola meravigliata.
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Oh sciocca me ! dove mi stava io col capo? clie enlri 'tu in que-

sle cose? Damrai qua quegli straccali die glieli ponga nel cassettino

del buffet to : su spacciati.

Io pero ci entro un poco ; ripiglio Natalina con un visuccio qua-

si quasi amarognolo: Giulio alia fine mi e fralello!

Ed io sono madre di lui e di .te : ripicco Leonzia con calore

e frecciandola d' un occhiala, che fe ringoiare alia fanciulla tutte le

parole che le venivano su 1' una appresso 1' altra come le ciliege.

Dopo di die con alquanle graziosita procuro di svariarla, e non si

torno piu per allora su tale argomento. Da do per altro e facile in-

tendere
,
che la lettera si schieltamente dichiarativa c coidiale del

figliuolo pentito, aveva desto nella coscienza della madre un dubbio

che ritraeva del rimorso.

11 cavaliere Eugenio e Fiorenzo verso le ore Ire del pomeriggio

mossero da Torino nella strada ferrata per Biella, e d' indi pel pae-

se
,
nel quale quegli era secretamente informato dover pernoltare il

corpo del Garibaldi. Ma partendo, rimase concorde con la Contest

che il di vegnente, cio era il ventiduesimo di Maggio e domenica,

ella con la figliuola e con madama Clotilde
,
sarebbero sopraggiunte

appresso il mezzodi in Chivasso. Ivi alia tornata del convoglio da

Biella si sarebbero scontrate con Giulio, e lulti rivenuti di conserva e

lietamente in Torino.

Ogni cosa punto per punto fu osservata. A mezzogiorno del do-

mani la Contessa, in compagnia dell' altra dama e di Natalina
,

sal)

su la ferrovia, e con una palpitazione che non e facile a spiogare ,

si incammino velocissimamente incontro a Giulio. Da per tulto non

sentivano parlar d' altro che della battaglia di Monlebello, due di

innanzi combatluta e dai Frances! vinta sopra i Tedeschi. Ma tale

e si veemente era 1' affisazione deH'anima di Leonzia nel caro pegno

che or si andava araccogliere nelle braccia, ch' ella non dava ascol-

to a niente, e pareva come quasi imbambolita.

XXIII.

Da Torino a Chivasso iltragilto della strada di ferro a pena e di

un' ora di corsa. In quel lanto adunque che la madre e la sorelki
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del nostro Cacciatore delle Alpi volano su questo Iratload incontrar-

4o T non sara fuori di proposito che noi facciamo consapevole il lelto-

re,-delle condizioni in cui era atlualmenle il Garibaldi col suo stuolo

d'armati, e della occulta impresa coinmessagli acondurre.

Nell' anno 1859, la spada di quest' uomo di ventura non era stata

accolta sotto il vessillo del Piemonte per servire d' arma a doppio

taglio, giusta isuoibuoni o rei successi, conforme fu nel 1860, allo-

ra che si tratto d'invadere barbarescamente la Sicilia. Per la guer-

ra dell' alta Italia, il Garibaldi fu adoperato in conto di legiltimo ca-

pitano, inscritto nell'esercito ordinario e col carico di guidare una

schiera non punto franca, ma creata dal Re e sottoposta alle leggi

militari dello Stato. Doveche per la ruba della Sicilia, colui fu lai-

damente scagliato dal Governo torinese in sembianze di pirala fug-

giasco dal Regno, e che rischiava tulto in proprio suo capo. E av-

vegnache i ministri Cavour e Farini lo avessero provveduto di navi,

d'armi e di moneta, e le sette con le corruttele dei tradimenti gli

avessero appianato il trionfo
;
nulla di meno era statuilo che il Gari-

baldi dovesse scopertamente procedere da ladrone ,
e contentarsi di

non ridivenire Generate della bianca Groce, se non nel caso che pri-

ma fosse stato masnadiero fortunato. La fortuna, compra con 1' oro,

gii sorrise e il masnadiero
,
non che Generale sardo

,
divento Eroe

della nuova Italia. E fu ben degno onore!

Come mai questo fiero demagogo, il quale fu sempre lancia spez-

2ala del Mazzini, si rendesse apiegare la fronte alia bandiera di un

Re
; ^manifesto per ognuno che consideri la stretta alleanza fermata-

si gia'sin dal 1856, tra la Societa Nazionale Italiana c i governan-

.ii nel nome. del Sire savoiardo. Fondatori della mentovaSa sociela,

nella quale il Garibaldi fu dei primi a pigliar luogo, erano stati i

due famosi democratic! Giorgio Ballavicino Trivulzio e Daniele Ma-

nin: fautori di essa, tulti i piu fen:enti idolatri del berrelto frigio:

protettore autorevole, il conte di Cavour, il quale la ingrosso del gran

nerbo della sua fazione delta piemontese, col palto espresso che egli

e il Governo di Torino dovessero tener in pugno le redini di tutta

;la consorteria. Capitalisshno scopo ne era 1' unita polilica d' Italia

iSOtto lo. scettro della casa di Savoia, fmche la casa di Savoia fosse
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stala per 1' Italia . II che valeva tin dire, che quando fosse spunta-

to il tempo di costiluire 1' Italia in repubblica, si sarebbe dato un

benservito alia casa di Savoia, e posta in riga con quelle d! Este, di

Lorena e dei Borboni. Questo accozzamenlo raostruoso delle sette, che

rodevano la Penisola ,
in una sola mira

,
e dal quale germogliarono

poi le bombe di Felice Orsini generatrici alia loro volta della guer-

rad' Italia, chiarisce tutte le apparent! scoucordanze che si \idero

in quei giorni, e tutte le diseordie sobbottite dipoi : e mostra insieme

con luce Tjastevole il perche ancora un Garibaldi , fante perduio

dell' Idea mazziniana ,..s' infingesse cultore della monarchia di Yit-

torio Emmanuele II, e si facesse umile soldato di un Re 1.

II conte di Cavour che si pasceva della speranza di giovarsi del

parlito del Mazzini , come la scimmia si giovo della zampa del gatto

per trarre del fuoco la castagna, quantunque avesse ammesso il Gari-

1 Francesco Carrano, cronacista deyotissimo e confulente del Garibaldi.,

nel suo Racconto popolare a pag. 167-69, non solo reca la lettera di co-

stui, con la quale ai SLuglio del 1856 si aserisse alia Sotieta Nazionale;

ma porta il testo dei quattro articoli che furono costitutivi di essa societa

in queste parole 1. che intende anteporre ad ogni predilezione di forma

politica e d' jnteresse municipale e provinciale, il gran principio deirindi-

pendenza ed Unificazione italiana: 2/ che sara per la casa di Savoia, finche

la casa di'Savoia sara per I' Italia, in tulta 1' estensione del ragionevole e

del possibile : 3. che non predillge tale o tal altro Ministero sardo, ma che

sara per tutti quer ministeri, che promuoveranno la causa italiana, e si terra

estranea ad ogni questione interna piemontcse : i. che crede alia indiperi-

denza ed unificazione deiritalia, sia necessaria 1'azione popolare italiana; uti-

le a questa il concorso governalivo piemontese. Da cio si haunnuovo ar-

gomento , per dimostrare che il Governo piemontese cospirava contro tutti

i Principi d' Italia, unito ad una setla. Nel resto il Carrano poco dopo asseri-

see che il conte di Cavour prese a proteggere e diro quasi a governare la

Societa ftazionale Italiana . Abbiam6 voluto ricordare queste cose, aifinche

niun lettore creda che nel nostro racconto noi storiamo di. fanlcsia. Queste

confession'! del biografo di Giuseppe Garibaldi, unite alle rivelazioni del Pro-

cesso di Ancona,.dl cui la Civilta Cattolica ha dato qualche ccnno nella Se-

rie IV, vol. XII, pag. 696-97; e nella Serie'V,' vol. I, pag. 62 segg., e sopra

del quale speriamo di potere rifarci piii largamente, offrono ai savii gran ma-

teria da giudicare 1' indole niente nazionale, ma tutta e solo settaria della1

odierna rivoluzione italiana.
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baldi ed i suoi ne'ruoli dell' esercito; si maneggio tultavia di guisa,

die costoro non potessero nuocere, con le loro disorbitanze, alia

causa clie egli propugnava. Per questo si attraverso bellamente al

>disegno di rafforzarli, incorporando con loro i Cacciatori degli Apen-

nini, che erano altri yolontari del loro pelo ,
slanziati in Acqui per

addestrarvisi alia disciplina soldatesca. E medesimamente per questo

al Garibaldi tanlo confer! di titoli, di gradi e di facolta
, quanto oc-

correya al bisogno ;
e tanto nego d' aiulo e di favori , quanto era

vd'uopo per serrarlo nella briglia che non si fosse smoderato.

La Brigata dei Cacciatori delle Alpi , composta di Ire reggimcnti

con due battaglioni per uno, di una compagnia di Carabinieri gehovesi

'e di uno squadroncino di militi a cavallo ,
senz' artiglieria e senza

earriaggi (in tutto meno di tremila cinquecento teste) ; racchiudeva

H fiore dei legionari , che negli anni 1848 e 49 a^eano combal-

iuto per 1' ammutinamento della Lombardia cotitro i Tedeschi ,
e

fer la Repubblica Romana contro il Papa ed i Francesi. Quasi lulti

.gli ufliciali erano scelli fra i superstili di quelle guerre : e dei sem-

plici gregari, chi non eraavanzo delle anliche legioni, er& perlo piu

mcritevole di fame parte : se si eccettui quella porzioncella di im-

berbi giovanetti i quali, siccome i nostri due Giulio e Maso, v'erano

intoppati, o per inconsiderazione dell' eta, o per frode di raggiratori,

-o per inesperienza della vita. Laonde puo affermarsi con ogni ycrila

he il raeglio di questa Brigata era di repubblicani, ulilissimi in una

guerra settaria, com' era queUa ,
all' intento di sommuovere i popoli

alle spalle o al fianco del nemico
;
ma pericolosissimi a frenare dopo

3a \ittoria. Quindi-e che fu sagace consiglio quello del Cavour ,
il

quale a molestare con le sollevazioni 1' Austriaco
, impiego lo sluolo

<lei garibaldeschi, e insiememente a far si che i costoro vantaggi non

pregiudicassero all' interesse regio- del Piemonte ,
li tenrie corti di

eredito e sottili di forze.

II punto designate al Garibaldi per tarlassare il nemico, il quale

oltre la Lombardia pccupava potentissimamente la intera Lomellina ,

fu 1'estrema ala sua destra che allungavasi fino al Lago Maggiore.

Questo, alle sorgenti del Ticino che sbocca dal predetlo Lago, ave-

va egli da valicare con pari prestezza che secretezza ;
bultarsi quindi
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a ritroso del Tedeschi ,
rivoltar loro dielro le popolazioni lombar-

de, e costringerli a staccargli conlro una forte mano di milizie, che

sarebbero cosi distraite dal centro capitale delle operazioni. A tal

effelto il di diciottesimo di Maggio aveva misteriosamente levalo il

campo da Capriasco per Biella
;
e il di ventesimo da questa citta, con

tutlo il corpo de' suoi Caccialori ,
s'era inoltrato fra somme cautele

verso le perigliose ripe del Lago.

Prima cura della contessa Leonzia
,
subito smontata alia stazione

di Chivasso, fu di prender lingua circa 1'arrivata del convoglio di

Biella: ed inteso che v'era anche parecchie ore d'aspelto, entrarono

nella terra, visitarono la chiesa, passeggiarono alquanto per le con-

trade e si ridussero nuovamente alia stazione, pigliandovi luogo in

una decente cameruccia della trattoria. Tanto ella come Natalina

erano in una smania che ardeva loro il sangue, si che pativano

quasiche gli stimoli della febbre. La signora Clotilde vanamente

s' industriava di svagarle amendue
,
con graziosi parlari , dalla fitta

ansieta che le occupava. Nessuna di loro poteva profferire due molti

che non fossero intramezzali dal riome di Giulio, o dalle richieste:

Quanto manca ? dove saranno ? che ora e egli adesso ? Alle

quali 1'altra con amabili confer ti cercava di rispondere. E ci sara

pure 1'amico di Giulio? dimando la fanciulla alia madre.

Lo spero, figlia mia
;

il conic di Cavour me li ha concessi

lulti e due.

E lo condurremo noi a casa sua?

Queslo si vedra: intanlo lasciali venire.

Oh, che dira sua madre, quando sapra che glielo abbiamo sal-

vato noi?

Povera dorina ! niuno meglio di me puo presentire la sua con-

solazione.

Siccome piacque a Dio, 1' ora scocco c im lontano fischio avvcrti

che il convoglio giugneva. La Contessa e Natalina cominciarono a

Iremare, e sparule in volto e con passo vacillante si accostarono

alia soglia , dinnanzi la quale si arreslo la romorosa fila dei carroz-

zoni. Si aprono gli sportelli, scende una frotta di viaggiatori: la si-

gnora Clotilde passa in rassegna quella turba e non vi discerne ne

Serie V, vol. U, fax. 292. 27 3 Macjyio 1862
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il consorte, ne Fiorenzo. Si appressa al convoglio, guarda dentro le

carrozze , non si veggono : non ci sono. Va dalla Contessa, die a

slento si reggeva in piedi, e: Sara per quest'altro arrive; le dice

con ilare sicurta
;
non v' ha nessuno dei nostri. Madama

,
che vuol

fare? tornare in Torino, o altendere qui sino all'annottare?

Signora, c'increscerebbe di disagiarla ; replico Leonzia incada-

verita nel viso e col respiro affannalo; ma noi, se non le fosse scon-

oio, senza Giulio non vorremmo tornare.

Benissimo; e io sono lieta di rimaner qui con loro. Or che ha

madamigella che piange ? seguito rivolgendosi a Natalina la quale

rompeva in lagrime e singulti: che e queslo? coraggio! niente e

perduto ;
un indugio di poche ore. El' accarezzava per fare ani-

mo a lei e dare fidanza alia madre, die era li balorda e sconfitta.

II tempo che indi trascorse fiuo al sopravvenimento dell'allro con-

voglio, fu per la dama e per la donzella un'agonia che non si puo

rendere a parole. Gia era nolle
, quando quello si fermo davanli la

stazione. II Cavaliere si precipita dallo slaffone lasciandosi dietro

Fiorenzo, e si avviene losto nella moglie, la quale: Eugenio r

1' hai teco? gli domanda con voce repressa.

Ahime, no! Impossible trovarlo. Siamo corsi da disperati fino

al quarlier generate in Borgomanero. Di Giulio, ossia Tito, e dell'al-

tro non si sa piu nulla. Sono spariti.

Oh Dio mio ! sclamo ella con raccapriccio ;
deh non togliere

ogni speranza alia desolata Contessa ! Ahi,misera madre! infelicissi-

raa Natalina !



Condizione dei Lonyobardi net secolo VIII.

La caduta del regno Longobardo ,
rovesciato nel 774 dalle armi

di Carlomagno, e uno degli avvenimenti piu insigni della Storia ita-

liana, non solo per le politiche mutazioni che allora produsse e per

1' influenza ch' ebbe nelle sorti future di tutta T Italia ,
ma pel modo

stesso onde avvenne e per le cagioni donde fu originata. Chiunque

si fa a contemplare quella tragedia, non puo a prima fronte non ri-

manere attonito della facilita meravigliosa con cui precipito ad un

tralto quel colosso di barbarica potenza, che dalle Alpi insino al Faro

signoreggiava gia da ducent' anni quasi tutta Italia
;

e meutre vede

che a schiantare dalla penisola IF regno dei Goti Belisario e Narsete

non riuscirono che dopo diciott' anni di feroce guerra ,
dee parergli

singolare che a distruggere il regno dei Longobar.di t
bastassero al

figlio di Pipino pochi mesi, il corso cioe di una sola campagna mili-

tare. Eppure il dominio Gotico
,

allorche fu assalito ,
era nuovo e

mal fermo, ne aveva avuto tempo da gittare salde radici fra gl' Ita-

liani
; laddove i Longobardi vi si trovavano stanziati da ben due se-

coli. Ne puo dirsi che in quest! fosse ai tempi di Astolfo e Desiderio

minore il coraggio e la prodezza mililare di quello che aveano mo-

strato i Goti di Vitige e di Totila. Imperocche il valore guerriero,

siccome era presso i Longobardi il piu nobile di tulli i pregi, cosi

fu sempre da essi coltivato con sommo studio
;
e le imprese militari

di Liutprando, di Rachis e di Astolfo, e il terrore stesso che il loro

i
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nome ispirava, moslrano infalli che anchc nell' ollavo secolo i Lon-

gobardi erano tuttora, per bravura e ferocia, que' medesimi che sotto

Alboino, Clefi ed Autari avean falto la conquisla e 1' aveano saputa

raantenere contro tutte le forze degli Esarchi impcriali, e del Franchi,

scesi piu voile dall' Alpi in aiuto dell' Impero.

Come pole dunque avvenirc die nel 774 cedessero ai medesimi

Franchi cosi facilmente il campo, e rassegnassero a si poco prezzo

di sangue la bella conquista, dopo un possesso villorioso di due se-

coli? A sciogliere questo enimma, altri forse credera die basli il

gran nome di Carlomagno, e quel suo valore porlenloso die ne ha

fatto 1' eroe piu grande del medio evo. Ed e certo che alia virtu e ai

senno militare di Carlo si deve in gran parle ascrivere il pronto e

felicissimo esilo dell'impresa; come aila debolezza ed inelliludine di

Desiderio si dee recare in buona parte la colpa della sua precipitosa

disfalla. Ma, prescindendo eziandio dalle personal! qualila dei due

Re avversarii, die si Irovarono a fronle in quella lolta, egli e indu-

bitato che molle allre e polenlissime cagioni prepararono ed agevo-

larono a Carlo la conquisla longobarda ;
la quale allrimenli gli sa-

rebbe forse riuscita nienle men laboriosa e lunga impresa che quella

dei Sassoni
,
a domare i quali appena bastarongli Irentatre auni di

guerra. La rovina di un grande Stalo egli e cosa ben rara che si

compia in un subito, e che il primo urlo d'un nemico, benche polen-

tissimo, basli a precipitarlo in distruzione irreparabile ;
se pure gia

nel cuore stesso di quello Stalo ,* nelle condizioni e \icende della

sua esistenza, negli errori e nelle colpe della sua polilica, non si e

svolto da
lunga.

mano e maluralo il germe della morte. E tale ap-

punlo fu il caso del regno Longobardo. Esso parve disfarsi in un

tralto quasi al tocco magico di una spada incantala
; ma. da gran

tempo covava in seno i semi funesti della sua distruzione : e piu d'un

contemplative di quei di avrebbe polulo anlivederla gran pezza in-

nanzi, o almeno eongelturarla come assaf probabile, ai molti sintomi

che se ne andavano nianifestando.

II racconto che prendiamo a fare del regno di Desiderio, 1* ultimo

dei Re Longobardi, fara loccar con mano quali fossero quelle cagioni

e come elle Iraessero in rovina quella polenza gia si gagliarda e te-

muta. Prima pero di svolgere la tela degli avvenimenti ,
e per age-
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volarc di quest! rintelligenza,.stimiamo necessario di fermare al-

quanto lo sguardo sopra le condizioni general! dello Stato Longobar-

do in Italia, specialmente nell' YIII secolo, cioe nei tempi die di

poco precedettero .la sua rovina. La lontananza di quell' eta
,
e la

scarsezza ed oscurita dei monumenli die ce ne sono rirnasti, ha fatto

si die molli scrittori, eziandio di gran Fama, travedessero in strana

guisa e falsassero tutta 1' indole della societa ilaliana di quell'epoca ;

e coi loro errori, ripeluti andie oggidi da molli, rendessero piu folle

le tenebrc di qu'ella storia in cui volcano portar la luce. Tultavia non

sono mancati valenti ingegni, die attraverso a quelle doppie tenebre

penetrando coll'acumo della crilica, le diradassero ed aprissero agli

studiosi nuove e sicure vie per giungere alia vera intelligenza di

quell' eta. Tra essi cileremo due soli grandi nomi, italiani c moder-

nissimi, Alessandro Manzoni e'Carlo Troya. 11 primo col suo breve

raa sugosissimo Discorso sopra alcuni punti della Storia Longobar-

dica in Italia, e piu ampiamente il secondo nel Codice diplomatico

Longobardo e nel celebre Discorso sulla condizione dei Eomani vinli

dai Loiigobardi, lianno dissipate molle false opinion! intorno alle

beatitudini del dominio Longobardo ed alia fratellevole fusione dei

Barbari cogl' Italian! : opinion!, le quali avean preso quasi univer-

salmenle voga per 1'autorita del Machiavelli e del Muralori.

Del rimanenle
,

se vi fu mai tempo ,
in cui giovasse tratlare di

argomenli Longobardi, dei quali, dice il Troya, non e mai sazia la

curiosita dell' universale 1
,

c meditare la caduta di quel regno ,

egli e appunlo il presente : quando cioe in Italia si sla macchinando

di ricostruire e compiere 1'anlica unita longobarda. -L'intento , i

mezzi, le violenze e le perfidie usate nel secolo XIX per far 1' Italia,

lianno un riscontro sifigolarissimo nel secolo YIII ; e basta quasi

mutare certi nomi per trovare in quell' eta la sloria dei tempi nostri.

Roma anche allora era la gran preda a cui agognava 1'ambizione dei*

Re subalpini , era la capitate die cercavasi pel Regno di una nuova

Italia lutla omai longobai'da ;
e Roma fu appunlo lo scoglio ,

a cufe

prima urto e poi fece inlero naufragio quella folle ambizione ; sicche

quel Desiderio die sperava di essere il primo Re longobardo a cingeu

.1 Prefazione al Discorso teste citato *
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corona in Campidoglio, fu 1'ultimo del Re longobardi che la portasse-

ro in Pavia. Qual sia per essere 1'esito della lotta che oggidi si com-

batle in Italia per simil causa, noi non sappiamo ;
ma intanto non puo

essere che utile 1' interrogare sopra cio Y esperienza dei secoli passati.

Tra le condizioni dello Stato Longobardo in Italia
,
le quali poten-

teraente influirono nella sua rovina ,
si dee porre in prirao luogo

1'organamento politico dello Stato medesimo : organamento la cui

unita, incentrata nel Re ,
era piu apparente che reale

,
e quindi

lontana dal produrre quella forza che nasce negli Slati dal ben

inteso collegamento di tutti i poteri sociali. Dopo Alboino e Clefi
,

cioe sei anni appena dopo 1' invasione
, ogmm sa che i trenta-

sei Duchi Longobardi ,
stimando superfluo un Re

,
non si diede-

ro piu la briga di eleggerlo ;
e per dieci anni ciascun d'essi at-

tese a rassodare e dilatare la conquista nei paesi gia toccatigli in

sorte
, governandoli con assoluto potere alia soldatesca. Quelle

trentasei Duchee formavano adunque quasi altrettanti Stati indipen-

denti, o al piu una confederazione di piccoli Stati, tra loro uniti per

Torigine, lo scopo e
gl'

interessi che aveano comuni. Se non che le

minacce dei Franchi e dei Greci li fecero toslo accorti
,
che alia si-

'curezza del coraune dominio era necessario avere un Capo solo con

potesta sovrana. Risuscitarono pertanto la dignita -regia , conferen-

dola ad Autari figlio di Clefi; al nuovo Re aggiunsero il tilolo roma-

no di Flayio
, portato quindi innanzi da tutti i successor!

;
e perche

avesse onde mantenere splendidamente se e la Corte e tutti i suoi

ufficiali, partirono con lui la mcta di tutte le loro sostanze 1. Md

i Duchi
,

sotto il Re da loro creato
,

serbarono il piu che po-

terono della loro indipendenza ,
lui risguardando piuttosto come

primo fra uguali ,
che come superiore fra suddili. Nelle loro Du-

chee governavano con autorita quasi assoluta ,
aveano esercito

proprio con cui faceano di loro capo guerra coi propri nemici,

e accresceano, potendo, le proprie conquisle. La loro potesta era

perpetua ,
come quella del Re

, e tramandavanla agli eredi
;

ri-

manendo al Re solamente il diritto di confermarli
,

e in cerli casi

quello eziandio di esautorarli
,
se pure avea forze da fare rispettare

1 PAOLO DIACONO, DC Cestis Lony&bardornm Lib. Ill, c. 16.
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il suo diritto. E sovente era ii Monarca costretio a far uso dell' arm!

per domare i Duchi riotlosi
,

delle cui ribellioni e plena la storia

Longobarda. Agilulfo, succedulo ad Aulari
,
ebbe a combaltere nei

venlicinque anui del suo regno conlro Gaidolfo duca di Bergamo tre

volte ribelle, contro Ulfari duca di Treviso, Maurizione duca di Pe-

rugia, Zangrulfo duca di Verona, Guidoaldo duca di Trenlo, Gisolfo

duca del Friuli, tulti a lui ribellalisi in vari tempi ;
e dovette al suo

valore 1'avere di tutli trionfalo. Godeberto e Berlarido furono cac-

ciati dal trono pel tradimento di Garibaldo duca di Torino e per la

ribellione fortunata di Grimoaldo duca di Benevento clie tenne per

se il regno. Grimoaldo stesso corse rischio di perdere il potere male

acquistato , per la ribellione di Lupo duca del Friuli
;

e 1' avrebbe

forse perdulo se a fiaccare la potenza del Duca ribelle non avesse

cliiamato d'oltremonti il Cacano degli Avail. Alachi duca di Trento

due volte si sollevo contro il Re
,

e riusci eziandio ad occuparne il

trono
;
donde poi fu sbalzato piu per 1' odio universale meritalosi

col suo tiranncggiare die non per le armi del buon Cuniberto. E per

tacere di allri, lo stesso Liutprando, il piu grande dei Re Longobardi,

se voile ubbidita la sua maesta, dovclle sccndere piu volte coll' armi

in campo conlro i Duchi del Friuli e di Spolelo e di Benevento.

Questa lotta perpelua dei Duchi col Re
, quasi di Sovrauo con

Sovrano
,
mostra quanta fosse 1' indipendenza dei primi ,

e quindi

quanto debole e facile a venire tosto o tardi interamente disciolta

1'unita polilica del regno Longobardo. Imperocche ,
come qui ben

riflette Cesare Balbo 1, siccomc una nobilla uuita e costituila dal

Principe e ricevente da lui la sua potenza, e nerbo e salute dello Sta-

to; cosi una clie costiluisca il Principe ed abbia polenza indipendente

e disgiunta ,
e perdizione dello Stato

,
del Principe e di se stessa.

Che se i Duchi anche minori os'avano spesso di venire a cozzo

armalo col Re
,

cio molto piu era facile ai Duchi di grande Stato e

specialmente a quei due potentissimi di Spoleto e di Benevenlo.

Anzi di quesli due Ducati puo dirsi che gia gran tempo innanzi alia

disfatla del Regno formassero piuttosto due Stali a parte , che non

due membri del Regno Longobardo. La successione di questi Duchi

\ Storia d'ltdlia sotto al Barbari, Lib. II, c. 8.
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spesso facevasi col solo consenso del Grandi o contrastavasi fra i

pretendenti senza che il Re se ne intramettesse. Cosi, fin dai tempi

di Re Agilulfo ,
essendo morto Ariolfo Duca di Spolelo ,

i due figli

del suo predecessore Faroaldo si disputarono coll'armi il princi-

pato ,
il quale rimase al \incitore Teodelapio ;

ne si sa che il Re

vi interponesse la sua autorila. Anzi i Re stessi pareano talvolta

considerare come stranieri i due Ducati. Del che abbiamo parec-

chi argomenli significanlissimi nel corpo delle leggi longobarde.

In primo luogo, nei Prol-oghi stessi delle varie Leggi di Liutprando

e di Rachis, dove il Re legislalore espressamente avverle d' aver

composte le leggi coll' inlerverito e consenso di tulti i suoi giudi-

ci
,
doe dei Duehi e degli allri Grandi

, dell'Austria
,
della Neustria

e della Tuscia 1
,
non fa mai niuna menzione di quei di Spoleto e di

Benevcnto, non altrimenti che se quesli fossero fuori del Regno:

eppure in negozio di si gran momento pare che essi avrebbero do-

vuto aver parte e menzione principalissima. Di piu, in alcune leggi,

come nella 61 a e nella 108a di Liuiprando , si parla dell' Austria,

della Tuscia, della Neustria adatlando la legge alle varie condizioni

di queste province ;
ma si tace di Spoleto e di Benevento, quasi che

a queste la legge non dovesse punlo provvedere. Vi sono, e vero,

due tratti del Codice longobardo , e sono i soli
,

in cui si fa parola

espressa di quei due Ducati, cioe la legge 88a di Liutprando intorno

ai servi fuggitivi, e la 9 a
di Rachis sopra i messi spedili in estere

contrade. Ma la prima e solo per dire che, se il servo e fuggito nello

Spoletano o nel Beneventano
,

si assegnano al padrone Ire mesi di

tempo a cercarlo, mentre due mesi solo gli si concedono se e fuggito

nella Tuscia, ed un solo se nelle terre al di qua dell'Apennino 2. La
"*' . l-.'j ':,' ^' \

1 Una cum omnibus iudicibus meis (am de Austriae et Neustriae partibus

nee non et de Tusciae finibus , rel cum reliquis fcdeUbus meis Langobardis.

Cosi LIUTPRANDO nel Prologo al Volume primo; e con simili frasi nei Prolo-

ghi del 2C

,-del 3, dell' 8, dell' 11 Volume. Parimente RACHIS nel Prologo

dell'Editto : cum ycntis noslrae, id est Langebardorum, iudicibus tarn de Au-

striae quam et de Neustriae vel Tusciae finibus. Vcdi nei Momunenta historiae

patriae di Torino, il Volume intitolato: Eilicta liegum Langobardorum pagg.

97, 99, 102, 119, 131, 157.

2 Si fucrit in Bencventum aut in Spoilli , habcat spacium do-minus eius in

menses Ires; quod si fuerit intra Twicia, habeat spaliwn mensis duo; et si
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seconda poi \iela solto peua di morle e di confisca lo spcdir mcssi

senza licenza del Re nello Spoletano e ncl Beneventano
,
non meno

che a Roma, a Ravenna, in Francia, in Baviera, in Alemagna, nelle

Rezie e nell' Avaria 1
;
ed equiparando con cio a questi Stati stra-

nieri o nemici i due Ducati Longobardi, offre appunlo im argomento

forlissimo a mostrare come lo stesso Re li Irattasse come due Stati

indipendenti anziche come due province del regno.

Cagione di questa autonomia fu in primo luogo la soverchia gran-

dezza a cui col successive dislendere delle conquiste erano i due

Ducati pervenuti, e in secondo luogo la loro lontananza dalla api tale

e dal centro del regno che era in Pavia. La grandezza rendeva i

Duchi men pazienli a tollerare e piu ardili a scuotere il giogo bencke

leggiero della sovramla regia ; menlre la lonlananza rendeva loro

assai piu facile il manlenere di fallo quell' indipendeuza a cui aspi-

ravano. Anche oggidi i fabbricatori del nuovo Regno Ilalico scntono

ad ogni tratio il grande impacckr die reca ai loro disegni di unitu

questo allungamento geografico della nostra penisola,. e quanlo sia

malagevole compito il volere incalenare al giogo del Nord il Sud

dell' Italia , e dalla Capitale sul'Po dollar leggi fmo all' ultima punta

di Sicilia. Or quanto piu dovea lornare malagevole lale impresa ai

Re Longobardi, ai quali erauo lanlo men facili le comunicazioni me-

diterranee, e chiuse o inutili le maritime ! Del resto non ai Longo-

bardi sollanto ne ai Piemonlisti d' oggidi, ma ques I' impresa lorno

impossibile a quanti la tentarono
(
e fu tenlala piu voile

)
da undici

secoli in qua. II Regno d' Italia , che si ode spesso risuonare nella

sloria del medio evo, non abbraccio mai lulla la penisola, ma com-

prese solo 1'alta Ilalia ed ora piu ora meno della mezzana
;
menlre

la parte meridionale reggevasi a Stalo indipendente, formando, per

cosi dire, un' altra Ilalia, per indole, per costumi
, per Iradizioni e

inleressi polilici lullo diversa dalla Nordica ed impossibile a congiun-

fuerit ista parleAlpe, habeatspaliumperquircndwninmcnse wo. EDICT\ RE-

GVM LAXGOB, pag. 126.

1 Si quis index ant quiscumque homo missum suum dirigerc presumpserit

Roma, Ravenna, Spoleto, Benevento, Francia, Baioaria, Alamanniam, Ritias

aut in Avaria sine reyis iussionem , anime me incurrat periculum el res eiuft

infiscentur. Ivi, pag. 159.
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gerlesi in un solo corpo sociale. Lo stesso potentissimo Carlomagno,

quando istitui sulle rovine del Longobardo il Regno Italico die diede

al figlio Pipino ,
non penso punto ad incorporate in queslo anche il

Ducato di Benevento
;
ma lasciando al Ducato la sua autonomia si

content^ d'averlo tributario : e da queslo tribute eziandio i Duchi

e poi i Principi di Benevento non tardarono a liberarsi solto i suc-

cessori di Carlomagno.

A questa prima e fondamental cagione di debolezza intrinseca,

nata dalla costituzione medesima del Regno longobardo, cioe dalla

sovercfiia liberta e polenza dei thichi, e favorita dalla configurazio-

ne geografica del Regno stesso, un'altra se ne deve aggiungere, la

quale, benche con lento e secreto lavorio, pure dovette conlribuire

gagliardamente alia finale disfatta del Regno. E questa fu 1' avver-

sione profonda che tenne sempre divise in Italia le due nazioni e

stirpi che 1'abitavano, la Romana cioe, antica signora della terra, e

la Longobarda nuova conquistatrice. Egli e ben vero che, a udire

certi storici,. i Longobardi dopo i primi furori dell' invasione si furo-

no a poco a poco talmente ammansati e ingentiliti ed affratellati co-

gl' Italian!, che in fine non ritenevano piu di forastieri altro che il

nome, erano divenuti coi Romani un popolo solo, e il regno loro

una beatitudine per tutti. Ma quesle sono belle fantasie da roman-

ziere o idillii di poeta, non senlenze fondate sopra i document! della

storia. Anzi la storia contraddice e smenlisce tali sentenze, siccome

false non che arbitrarie
;
ed all' opposto fa toccar con mano come an-

che negli ultimi tempi durasse viva e profonda la nimista delle due

razze, e vive continuassero le cagioni di tal nimista. Ma per meglio

intendere il fatto, giova qui distinguere due classi di Romani, quell!

cioe che erano sudditi dei Longobardi, siccome abitatori delle terre

da essi conquistale ,
e quelli che abitavano le province confinanti,

dell' Esarcato, della Pentapoli e del Ducato Romano, rimaste libere

dalla conquista.

Quanto a! primi, dopo che furono cessate le stragi di Alboino, di

Clefi e dei Duchi, nelle quali mollissimo popolo e quasi lulla la no-

bilta padronadei terreni fu spenla 1, e dopo che i vincitori, assicu-

1 His diebus , cio& durante 1' interregno dei Duchi
,
multi nobilium Ro-

manorum ob cupiditatcm Dvcum interfecti simt , reliqui vero per hospites
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rata la conquista, dovettero pensare a vivere in pace coi vinti, ben

lungi dall' innalzar quest! a quell' eguaglianza fratellevole di diritli

politic! che altri sogno, H ridussero e mantennero sempre nella con-

dizione di tributari o di servi. Tolte loro le Curie, i magistral}, i

Giudici propri ed ogni uso pubblico di legge Romana, i vinti Latin!

non ebbero niuna parte al nuovo govcrno ;
e laddove sollo i Got! si

davaloro accesso anche alle piu eccelse cariche, come veggiamo in

Cassiodoro, Boezio, Simmaco, sotto i Longobardi al conlrario li tro-

viamo esclusi da ogni magistratura edignila : niun duca, niuno scul-

dascio, niun giudice, niun gastaldo, niun regio gasindo o ufticiale

s' inconlra, che non sia Longobardo, come si vede dagli stessi lor

nonii barbarici. La potesla legislative era tutla nel Re e ne' suoi

Grandi, aggiuntovi 1' assenso della yentc noslra dei Longobardi e

del felicissimo nostro esercito, come si ha nei Prologhi delle leggi :

non rimanendo ai vinli altro che 1'ubbidire. E perche non potessero

altro che ubbidire, furono esclusi dalla milizia, fondamento di ogni

nobilta e liberta longobarda. Ouindi erano loro quasi unicamenle la-

sciale la coltura delle terre, le arti meccaniche e le opere servili,

Bella qualila di aldii, di colon!, di minisleriali domestic! o di servi

rustic!. Anzi nell'ordine slesso dei servi V essere Romano imporlava

un grado inferiore: come lo dimosflra la legge 191a
di Rotari dove

al violatore della serva allrui s' impougono 20 soldi di multa s'e la

serva e Gentile cioe Lougobarda, e 12 soli se e Romana. Piu lardi,

il rigore primilivo della servitusi ando certamente*mitigando, soprat-

tutto dopoche tutta la nazione Longobarda si fu finalmenle convertita

dal Gentilesimo e dall' Arianesimo alia religione catlolica, il che non

avvenne se non un secolo incirca dopo la conquista. Piu facili e fre-

quent! divennero allora le emancipazioni dei servi pro remedio ani-

mae, o quel che era quasi equivalenle, le donazioni di essi alleChie-

se e ai Monisteri erelti in gran numero dalla pieta dei Re e dei

dwisi, ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii

efflciuntur. Per hos Langobardorum Duces, septimo anno ab adventu Albuin

et totius gentis, spoliatis Ecclesiis, sacerdotibus interfecth, dvitalibus subru-

tis, populisque qui more segetum excreverant extinctis, exceptis his regibni-

bus quasAlbuin ceperat, Italia ex maxima parte capta et a Langobardis subiu-

gata est. Cos! narra lo stesso Paolo Diacono, Iqngobardo, uel Lib. II. c. 32.
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Grandi. Ai Romani nativi, come ai Guargangi doe Romani oBarba-

ri avveniticd, fu aperto qualche adito alia citlaclinanza longobarda;

e pare eziandio che si coricedesse loro qualche (
iiso pubblico delle

leggi lor proprie. Oltre di die, quanti arrolavansi negli ordini del

clero, acquistavano con do plena liberta e tutti i diritti di cittadino

longobardo; quanlunque sotlo i Longobardi, i Vescovi e gli Abbati

non ottenessero mai quell' importanza ed aulorita politica che avea-

no in Franda ed ebbero poi anche in Italia sotlo i Francbi. Ma tutte

queste erano,per dir cosi, eccezioni o temperamenti di una regola,

non gia mutazioni del sistema politico. La regola universale nel si-

stema politico de' Longobardi resto fin all' ultimo seraprc la stessa :

i Longobardi assoluti ed unici padroni, ed i Romani servi. Se alcu-

ni fra. quest! giungevano a migliorare stato ed eziandio ad uguagliare

i dominatori, incorporandosi alia lor nazione, la moltitudine tuttavia

rimase nella condizione tributaria e servile a cui 1' avea condannata

la conquista. La qual condizione vieppiu aggravavasi sugl' Italiani
,

e pel confronto del trattamento assai piu mite ed onorevole che avea-

no sortilo i Romani \inti delle Gallic e delle Spagne sotto i Franchi

e i Visigoti ;
e per la special fierezza dei Longobardi, i quali barba-

rissimi fra tutti i barbari, quando entrarono in Italia, non mai spo-

gliarono interamenle nel bel pae'se quel ruvido scoglio che avean

portato dal nativo settentrione
;
e finalmente in sugli ultimi tempi per

quel rincrudimento d' ire che dovette desiarsi nei Longobardi contro

il nome Romano n'ei frequent! lentativi che fecero di compiere la pri-

mitiva conquista, soggiogando le province Romano ancora libere.

Ora in tale stato di cose egli e facile immaginare qual fosse rani-

mo degl' Italiani nativi verso i loro dominatori. Le due nazioni con-

viveano gia da due secoli sul medesimo suolo ; ma, secondo il giusto

paragone di Cesare Cantu 1
, a quella maniera che convivono da piu

secoli sul suolo d'Irlanda i conquistatori inglesi e gli antichi indi-

geni da loro oppressi , e come convivono nella Turchia europea i

Turchi ed i Greci. Lungi dal fondersi insieme in un sol popolo, i

Longobardi dall' un canto serbando a se soli tutta la signoria ,
eran

gelosi di manlener sempre intera sopra i vinti ,
che dispregiavano

1 Storia Universale, Lib. VIII, cap. 8.
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come imbclli
, quella superiorita clie la spada ,

in cui riponevano

ogni gloria, avea loro conferilo; menlre dall'altro i Roman!
, memori

dell'antica grandezza, doveano covare contro i barbari dominatori

un odio tanto piu profondo quanlo piu compresso, e sospirare intan-

to 1'occasione di scuoterne il giogo col ritornare alia prima indipen-

denza, o col passare almeno a un dominio meno opprimente. La si-

gnoria pertanto dei Longobardi lungi dall'avere gitlato in due secoli

radici salde e profonde nel cuore dei popoli, che e la base piu fer-

ma di ogni dominio, era riuscila lullo all'opposto a renders! sempre

piu grave e odiosa. Frutto necessario di quel gravissimo errore po-

lilico clie essi commisero, tratlando i vinti da servi. Tutto il contra-

rio avean falto gli antichi Romani conquistatori del mondo. Impe-

rocclic, come acutainenle nota il Maffei 1
, un dei piu savi accorgi-

menli polilici di Roma e una delle basi piu salde della sua potenza fu

Vaver ella associate al governo anche i vinti
,
comunicando ai ineri-

tevoli di ogni provincia la citladinanza romana e con essa chiaman-

doli a parte degli onori e del dominio, non esclusa neppure la supre-

ma dignila imperiale. Con cio tulte le genti deH'Imperio erano inte-

ressate alia prosperita e grandezza di Roma clie riguardavano come

lor palria ;
e questa con quel nwigico nome di citladino Romano, co-

tanto ambito ed apprezzato, tenendo legali a se gli amori, le speranze

e i voli del fiore di tulte le province, potea riposare sicura della sua

stabilita. Che se questa alfme manco, una delle cause principalissi-

me fu appunto quella pazza costituzione di Caracalla ,
con cui acco-

munando per ingordigia di dariaro a tutli indistinlamente gli uomini

liberi dell' Impero la cittadinanza di Roma
,
non solo avvili ma di-

stmsse quel privilegio ,
nel prezzo del quale consistea 1' arcano del

dominio, e cosi tolse all' Impero il pm \alido de' suoi fondamenti. Ma

i Longobardi , tenendo coi vinti Italian! una condotta lullo opposta ,

non poterono ma! meritarne 1'amorc ne catlivarsene 1'interesse. None

quindi maraviglia che essi perdessero poi in una sola stagione cam-

pale le conquiste che avean tenute colla sola forza per dugent'anni ;

e che* in quella lolta suprema , gl' Italian!
,
non che non aiutarli alia

difesa, concorressero piuttosto alia loro roviua ; e dopo la rovina ben

1 Verona \Umlrala, Lib. V, IX e X.
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lungi dal rimpiangerli, serbassero sempre odiosa memoria della loro

barbara dorainazione.

Venendo ora ai Romani non conquislati ,
non fu minore in ossi

1'avversione die mostrarono al dominio e al nome Longobardo. La lun-

ghissima e tortuosa frontiera che dividea lo Slalo Longobardo dalle

province rimaste all'Impero, porgeva facili e larghe comunicazioni

Ira i due popoli ,
e il continue loro conlalto parea che dovesse avvi-

cinarne gli animi e legarne le amicizie. E nondimeno anche dopo

due secoli
,
anche dopo la conversione dei Longobardi al Cattolici-

smo, la quale loglieva una delle cause potentissinie di divisione fra

gli uomini, la diversila cioe della religione, si vedono le due genii

star Tuna a fronte dell'allra in alto ostile e sospeltoso, sempre col-

Tarmi in mano per assalire o per difendersi. II bollore delle prime

guerre avea dato giu dopo Agilulfo, e i Romani poterono per alcun

tempo respirare dallo spavento delle crudelissime stragi e desola-

zioni che le aveano accompagnate. Ma tratto tratlo non mancarono i

Longobardi di rinfrescarne la memoria e 1'esempio ;
come awenne

sotlo Rotari, quando mise a ferro e a fuoco tutta la Liguria per sog-

giogarla, e sotlo Grimoaldo allorche per fare dei Romani una sua

vendetta, dislrusse Oderzo, e piombato all'improwiso un giorno di

Sabalo Santo sopra la cilia di Forlimpopoli ,
vi fece un orribile ma-

cello di genii, trucidando nelle slesse chiese i diaconi sui sacri fonti e

lasciando la cilia, come allesla Paolo Diacono 1
, quasi deserta d'abila-

tori. Negli ultimi cinquant'anni poi, sotto Liutprando, Rachis, Aslolfo

e Desiderio ambiziosi di compiere la conquisla di lulla Italia, la guerra

si riaccese piu viva e feroce die mai, interrolta solo da brevi e mal

fide tregue, ma non possibite ad estinguersi con durevole pace. Troppo

erano inaspriti gli animi e gli odii dall'una.parte e dall'altra: nei Lon-

gobardi ostinalissimo il disegno d'impadronirsi di lulto il paese, e nei

Romani fermissima la risoluzione di non patire il giogo Longobardo.

E qui giova notare un falto significanlissimo nella storia dei due

popoli. Queslo e
,
che in lutto il corso di quei due secoli che duro

1 Lib. V, c. 27 ... Super cwUalem . . . inopinate irruit, tantamque occi-

sorum stragem fecit ut etiam diaconos ipsos qui infantulos baptizabant in ipso

sacro fonteperimeret. Sicque eamdem urbem deiecit, ut usque hodie paucissimf

in ea commaneant habitatores.
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II clominio longobardo in Ilalia
,
si leggono bensi piu esempi di Du-

chi e popoli Longobardi passati a parte Romana , ma non si ha un

sol esempio di popoli Romani passati spontaneamenle a parte Lon-

gobarda. Per tacere di Rosmunda e Peredeo rifuggilisi a Ravenna,

dopo 1'assassinio di Alboino
;

solto Autari
, il Duca Droclulfo datosi

agl' Imperiali ,
tenne per essi la citta di Brescello in sul Po

, facen-

dovi lunga ed aspra resistenza alle armi del Re
, e difese piu voile

Ravenna dagli assalli de' Longobardi 1. Sotto Agilulfo, Mauricione

duca longobardo di Perugia, si dichiaro anch' egli pei Romani
,
seb-

bene con esito infelice
, perche assedialo e preso dal Re fu tolto di

vita 2, Nolissime poi sono le alleanze che nel secolo VIII i Duchi

di Spoletd e di Benevento strinsero piu volte coi Romani, e le spon-

tanee dedizioni con cui i loro popoli corsero a mettersi sotto la pro-

lezione dei Papi; lalche tra per 1' influenza della vicina Roma e pel

comune interesse che questi aveano di resistere ai Re longobardi

parevano ormai piu Romani che Longobardi. Inoltre il rigore stesso

delle leggi di Rotari contro i fuggitivi e i favoreggiatori del nemi-

co 3
,
e di quelle che Rachis e Astolfo bandirono per la guardia delle

frontiere e contro il libero commercio coi Romani 4
, provano ad

*videnza la verita. del fatt* qui da noi asserito.

1 PAOLO DIAC. L. Ill, c. 18 e 19. Droctulfo mori in Ravenna, e nell'epitaf-

fio scolpito sulla sua tomba a S. Yitale, fra le altre lodi leggevasi :

Hie et amans semper Romana et publica signa,

Vastator gentis adfuit ipse suae.

Contempsit charos, dum nos amat ille, parcntes,

Hanc patriam reputans csse Ravenna mam.

Huius prima fuit Brescelli gloria capli ,

Quo residens cunctis hostibus horror erat etc.

2 PAOLO DIAC. L. IV, c. 8.

3 ROTARI, Legge 3.
a
Siqnis foris provincia fugire temptaverit, morti in-

icurrat pericnlum et res cms infiscentur. Legge 4.
a Si quis inimicus intra pro-

vincia inmtaverit ant introduxerit , anime sue incurrat periculum et res eius

infiscentur.

4 RACHIS, Legge 8. a citata piii innauzi; Legge 13.*De Marcis ordinandis et

vigilandis. ASTOLFO, Legge 4. a De illis hominibus qui negotium fecerint sine

voluntate regis cum Romanos homines etc.
,
e Legge S.* De Clusas, quae dis-'

rupte sunt etc.
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Tra i Roman! al contrario non troviamo niun Principe, niuna cilia,

niuna terra che si desse al dominio Longobardo ;
benche sia credi-

bile die non mancassero alia spicciolata raalfattori e transfughi i

quali trapassassero a quando a quando nel Regno per avere impunita

e godere sotto la regia clientela il beneficio dei Guargangi. Molte

dlt& e terre dell' Esarcato, della Pentapoli e del Ducato Romano cadr

dero e ricaddero piu volte in mano dei Longobardi ;
ma do fu senv

pre a \iva forza d'armi, non mai per volontaria dedizione. Anzi, ap-

pena cadute in potere dei Barbari o minacciate di cadervi, si ado-

peravano con ogni sforzo per sottrarsene, invocando percio 1'aiuto

e 1' aulorita ctei Pontefici, unico scudo in quei tempi della liberla

italiana. Cos! Ravenna con tutta 1' Emilia e la Pentapoli ,
essendo mi-

nacciata nel 743 dalle armi di Liutprando, 1'Esarca Eutichio, 1'Ar-

civescovo Giovanni e i popoli di Ravenna e delle altre citta manda-

rono a supplicare Papa Zaccaria di liberarli; do che egli fece con

felicita meravigliosa di successo
,
recandosi in persona a scongiurare

il Re in Pavia. Roma poi si mostro sempre abborrentissima del gio-

go Longobardo; ed-allorquando nel 756 venne stretta da Astolfo di

durissimo assedio, gridando quest! dalle mura che gli aprissero

Porta Salara e gli dessero in mano il Papa , se volcano aver salve le

\ite ,
non si trovo in tutta la citta un sol traditore che volesse mac-

chiarsi di tanta infamia. II che ci rende sempre meno probabile a

credere quel che Benedetto di S. Andrea lasdo notato nella sua rozza

Cronaca, che cioe alcuni Romani scellerati avessero incitalo Astolfo a

impadronirsi di Roma. Ma dato eziandio che vi fosse qualche Roma-

no capace di tale infamia
,

certo e che tutta la serie degli avveni-

menti di quelle guerre mostra ad evidenza che la universalita dei Ro-

mani erano risoluti di soffrire ogni cosa piuttoslo che cadere sotto la

dominazione Longobarda. L'esempio infalti della servitu, a cui era-

no condannati i Romani nelle province Longobarde ,
la ferocia e la

barbaric innata di quei conquistalori , poco diversi nell' oltavo se-

colo da quel che si erano mostrati nel sesto
,

1' alto disprezzo die

professavano verso la gente Latina siccome imbelle , la gelosia am-

biziosa con cui soleano serbare a se soli tutto il goverao dei vinti

paesi e la signoria delle terre , e finalmente il pericolo gravissimo

della servitu in cui cadrebbe il Papato e la Chiesa sotto i Re LOB-
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gobardi, quando fossero padroni di Roma: lutti queslrdoveano esse-

re pei Roman! ancor liberi motivi gagliardissimi a far ogni sforzo

per tener lonlano da se quel barbaro dominio, e combatterne ad ol-

tranza le perpciue aggression!.

I Longobardi pertanto, anche dopo due secoli, erano in Ilalia ri-

guardali dai Romani non solo come foreslied
,
ma come nemici

; poi-

che i Romani vinti gemevano solto 1' oppressione del loro giogo , ed

i non ancor vinli si travagliavano a tutta possa per respingere qud

giogo medesimo di cui erano sempre minacciali. I due popoli lonla-

nissimi dall'essersi, dopo si lunga stagione, afTratellati e fusi, comf?

altri disse, in un popolo solo, stavano anzi, secondo 1' immagine del

Leo 1, 1'uno a fronte dell'altro come due malerie dissolvent! clio

tendevano muluamente a dislruggersi. Ouindi e che il Regno Lon-

gobardo in Italia, siccome colla sola spada vi si era piantato, cosi

solo a punta di spada vi si pole mantenere, senza avere mai falls

niuna salda presa nell' affetto e nella stima degl' Italian!. Pertaufo noa

e da fare maraviglia che al sopravvenire di una spada piu potenle fos-

se di primo colpo schiantato dal suolo . cospirando a cacciarnelo coi

nemici di ftiori 1' odio antico ed irreconciliabile degli inlerni abitalorL

. Tuttavia le cagioni fin qui da noi ragionate non avrebbero per aY<-

\entura dato da se sole 1' ultimo crollo al regno del Longobardi r se

quest! non avessero'commesso un altro gravissimo errore, che k

appunto la causa immediata e piu potente della loro rovina. E que-

sto fu 1'ostilita aperta che ruppero contro i Papi. Dopo il regno di

Agilulfo, i suoi successor! tra per le guerre ove furono distrait! nel-

la Italia superiore coi Franchi, cogli Sclav!, cogli Avar! e cogl' Inv-

periali, e per le ribellioni intestine dei Duchi e le lurbolenze del re-

gno, e per sentimento eziandio di religione e di riverenza al Capo

della Chiesa, della quale professavansi divoti figli, si aslennero per

oltre un secolo dall'offendere Roma, Sede del Pontefice. E se avesr

sero continuato a rispettarla, se si fossero tenuti paghi al dominio

di quelle ampie e ricchissime province di cui aveano il pacifico pos-

sesso, il loro impero in Italia avrebbe avuto assai piu lunga vita ^

1 Storia d' Italia, Lib. II, cap. 4.

Serie V, vol. II, fasc. 292. 28 3 Maggio 1862



434 L' ULTIMO DEI RE LONGOBARDI

non oslante tutti i vizi della loro costituzione polilica, e tutto il disa-

more degl'Italiani. Ma nell' oltavo secolo gli ultimi Re, e percio ap-

punto furono gli ullimi, ripigliando il concetto della priraa conquista

fieramente si accesero nella risoluzione di consummaiia, insignoren-

dosi della rimanente Italia e soprattutlo di Roma. Ora qui fu dove

ruppe la loro fortuna e fece 1' ultimo naufragio.

A prima fronte la lotta
, misurandola dalle sole forze materiali

,

dovea parere inegualissima tra il Papa e il Re Subalpino ; ed alle

armi Longobarde facilissima impresa dovea sembrare 1'impadronirsi

di Roma , abbandonalt gia da gran tempo dai lontani Imperatori

d' Oriente ,
e difesa solo da un Sacerdote inerme e pacifico. Ma in

questo Sacerdole era una .forza morale
,
una forza sovrumana contro

cui ogni maleriale potenza di armi doveva alfine fiaccarsi.

Era in primo luogo la forza del diritto
,

il quale militava manife-

stamenle pel Papa. Imperocche qual titolo o qual pretesto potevano

addurre i Re Longobardi per togliere Roma al Papa ed ai Romani e

incorporarla nel proprio regno ? Nessun altro, se non quello di con-

jsummare il gran latrocinio della conquista ,
cominciato due secoli

Innanzi : come appunto oggidi 1' unica ragione del pretendere che

fanno Roma per capitale i condoltieri della rivoluzione italiana
,
e la

necessita di compiere e di assicurare coll' annessione di Roma lutte

le annessioni precedent!.

Tuttavia
,
siccome Iddio spesso permette che in questo mondo al

diritto prevalga la violenza, il diritto politico clei Papi sarebbe stato

forse insufficiente schermo
,

se non si fosse unila con esso la causa

potentissmia della religione. Come Capi della Chiesa di Cristo, essi

concentravano inse medesimi gl'interessi di tutto il mondo crisliano;

la salvezza, 1' indipendenza ,
la dignita del Pontefice non doveva es-

sere cara solo ai Romani
,
ma a quanti veneravano in lui il Maestro

e Pastore universale del gregge di Cristo. Ora qui fu e qui sara sem-

pre il gran secreto di quella potenza maravigliosa che ha fatto in ogni

tempo trionfare i Papi delle armi e delle potesta del secolo ,
e che li

rese allora vittoriosi dei Re Longobardi. Ouesti infatti movendo guer-

ra al Papa provocarono contro di se
,
oltre le maledizioni di Dio

, il

quale veglia sempre con prowidenza specialissima sopra i destini del-

la Chiesa, 1' inimicizia di quanti uomini in terra professavano al Papa
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riverenza e devozione figliale. Essi ebbero in questa guerra per ne-

mici non solo lulli i.Romani delle province ancora libere, nei quali

all' interesse della indipendenza civile congiungevasi quello della reli-

gione ;
non solo tutti i Roman! delle province gia vinle, i quali doveano

naluralmente parteggiare piu pel Papa cui riguardavano come loro li-

beratore e vindice, die. non pel Re. solto il cui giogo gemevano ;
ma

ancora tulti i popoli cristiani fuori d' Italia
; e fra quesli non sarebbe

certamenle mancato qualche popolo g6neroso, qualche Re e Capitauo

illustre die invocato dal Pontefice accorresse pronto in sua difesa.

Che- piu ? In -quest' empia guerra i Re Longobardi doveano com-

battere conlro se stessi, cioe contro la propria coscienza diCatlolici,

la quale altamente condannava quelle arm! mosse da iniqua ambi-

zione contro il Vicario di Cristo. E pognamo pure che la cupidita

della conquista soffocasse loro facilmente in petto le grida della pro-

pria coscienza
,

essi doveano combaUere inoltre contro la coscienza

dei loro sudditi
;

fra i quali egli e ben nalurale il credere che molti,

del popolo e dei Duchi stessi , per noo dire nulla dei Vescovi e di

tutto il Glero, disapprovassero gagliardamente e contrastassero a lor

potere questo Stato di oslilita perpetua conlro i Papi ,
in cui li stra-

scinava 1'ambizione rapace dei loro Sovrani. II cerlo si e
, che que-

sto conflitto , in cui necessariamente trovavasi in Italia la polilica

invaditrice dei Re Longobardi cplla religione e col Papato ,
fu quel

che rovirio i disegni di quella polilica e con essi la dominazione lon-

gobarda. II savk) Liutprando pare die se ne avvedesse
; imperocche

dopo avere tentalo due volte la conquista di Roma
,
si ritrasse dal-

la pericolosa lotla
,
vinto dalla maesta del Pontefice , conlro il quale

ben send che le sue armi, quanlunque nel primo impelo villoriose,

si sarebbero finalmente spunlale, ritorc^ndosi ai danni del vincitore.

Astolfo , non meno ambizioso ma piu . avventato
, si gitto ad occhi

chiusi in quella rovinosa polilica; e ne guadagno il vedersi due voile

in sul pun to di perdere il regno , lascialogli solo dalla clemenza di

Pipino ad inlercessione del Papa. Desiderio finalmente
,
non traendo

niun profilto dall'esempio dei predecessor!, ripiglio, con meno impe-

to ma con egual pertinacia, il disegno abbandonalo da Liutprando e

fallito ad Astolfo; e riusci, come vedremo, a precipitare nell' ultima

rovina se stesso, il regno e tutta la potenza Longobarda.
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Slanchi e stomacati dello scordato chiacchierare del giornalismo

anticattolico contro la S. Sede, e delle continue contraddizioni e ca-

lunnie pronunziate con tanto maggiore audacia quanto piu sono per-

suasi i calunniatori medesimi della falsita di loro accusa
, avevamo

da qualche giorno abbandonato come inutile la confutazione di simili

ingiuriose accuse : "e al primo imbatterci in brulture di tal fatta, vol-

tavamo la pagina o bultavamo la carta.

Gran torto ! Signori miei : chi abbraccia una professione dee

accettarne le molestie. Lasciate di scrivere un periodico, se non ave-

te la pazienza di leggere le capestrerie di chi combatle la vostra

causa.

Avete ragione, lettore, a\ete pienamente ragione. Diciamo il mea

culpa, e tenliamo di ripararla, beninteso che tocchera a voi di fame

in qualche parle la penitenza. Ed ecco che dopo di avere esaminato

il discorso di Lord Palmerston al Parlamento inglese ,
entriamo ad

esaminare un articolo del Constitutionnel sopra quel medesimo Lord

e quel discorso intorno agli affari d' Italia
, portato con gran fracas-

so opportunamenle dall'eco di mille giornali, a scuoterci dal letargo

ricordandoci che il nemico non dorme.

Siavi perdonata la prima parte dell' articolo in cui il sig. Paolino

Limayrac si fa strada verso Roma
, passando per Londra a saettare

il Lord Rnilotlo colla parabola della paglia e della trave.
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E a qual proposito? domanderete. A proposito del due pro-

tettorati, della Francia in Roma e dell'Inghilterra in Corfu. Voi, dice

il Limayrac , rimproverate alia Francia di proteggere Roma senza

riguardo alia nazionalita :. ma rispetlale voi la nazionalila greca nel

proieggere Corfu? In verita, il paragone non era in questo momento

molto onorevole per la Francia
;
e il signor Paolino non mostra

un talto molto squisito nel ricordarlo. Nell' atto die tutto il mondo

incivilito, o sogghigna o freme al solo nome di quel protettorato die

Impicca i lonii
,
ne lacera le proteste ,

ne disperde il parlamento ;

paragonare con quello il protettorato dei Frances! in Roma, non pare

egli un dirci die anche quesli protettori se non impiccano molestano,

se non incatenano vogliono dar la legge ,
se non la fanno da despoti

coi comandi, dimezzano almeno la liberla coi consigli? Per grazia di

Dio il mondo sa che in Francia proteggere non vuol dire impiccare :

e die questa generosa nazione
,
non iscarsa anc'h' essa come tutte le

famiglie adamitiche, di difetti e di colpe, non ha pero mai calcolato

1'onore in ghinee, ne trasfo'rmati gl'interessi in doveri. Sicche lascia-

mo al signor Paolino fa trave e la pay lid, e veleggiamo verso Roma

vero ed ultimo lermine del suo viaggio. La frecciata a Lord Palmer-

slon non fu che uno scherzo, un esordio per'cattivarsi la benevolenza

dei- letter! francesi. Si sa che con tal uomo, inglese e protestante,

1'aggiustarsi non sara difficile al signor Limayrac: ma col Papa, col

padre di 33 milioni di Francesi, con quel cocciulo (deli perdonate,

Padre Santo
, perdonate, Catlolici, se anche sol per ironia dobbiamo

usare cotesto loro orrendo linguaggio) con quell' ostinato che non

vuol co'mprendere il diritto die ha 1' Italia a sterminarlo da Roma

e a privare 1' intera Chiesa caltoliea della indipendenza del suo Capo ;

oh'qui poca speranza rimane di composizione ! La pace, la cara pace,

unico sospiro del genere umano ,
la pace dei ladri che rubano, cogli

onesti spogliati; che formerebbe un' era di beatitudine per 1' Europa ,

non sara possibile finche il Papa e in Roma e vi regna da Sovrano.

Sicche, fate largo alia nave che porta verso Roma il signor Limayrac,

e con esso i destini del mondo.

Egli dopo aver ritorto
,
come teste abbiamo mostrato

, contro il

Ministro inglese 1' accusa di poca riverenza al wow intervento e alle
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nazionalita, cosi prosegue
l affrettaudo il passo verso la ftitura o fu-

turibile capitale d' Italia. Via le recriminazioni,.argomentazione die

a noi non va a verso : fosse pur colpevole il viciuo, il torlo di lui non

giustificherebbe il nostro, e 1'argomento farebbe torto ad un governo r

che in ogni suo atto e guidato unicamenle dalle piu alle ragionidella

politica 2. Spieghiamo dunque perche, malgrado la scorlesia della

Corte Romana verso di noi , malgrado T ostinazione insensata dei

consiglieri del Santo Padre
, malgrado le ingiurie e 1' odio d' uno di

quesli, noisiamo tutlorain Roma, preoccupati adun tempo dei noslii

doveri e come potenza cattolica, e come liberatori d'ltalia.

Sara a suo tempo un racconto che otterra splendido luogo negli

annali della diplomazia francese, la lunga serie dei negoziati conti-

nuati per piu d'un decennio, fra il Governo Imperiale e la Corle di

Roma. Da un canto quale benevolenza simpatica, quale inesausta

pazieuza
3

! DaU'allro? . . . meglio fia tacerne, lasciando che parlino

1 Trascriviamo qui il teslo, perche ctascuno lo abbia presente, non es-

sendo sempre ben chiare le parole deH'articolisla. Mais, hatons-nous de le

dire, nous n'aimons pas ce (jenre de replique. Selon nous, le tort de notre voi-

sin ne justifierait pas le noire, el un gouvemement qui n'obeit dans tous ses

actes qu'aux plus hautes raisons de la politique, ne veut pas @tre defendu ainsi^

Expliquons done pourquoi , malgre les procedes de la Cour romaine a notre

egard, malgre I'obstination insensee des conseillers du Saint-Pere , malgre le&

injures et la haine de run de ses conseillers, nous sommes encore a Rome, pre-

occupes a la fois de nos devoirs comme puissance catholique et comme puis-

sance liberatrice de I'ltalie.

Ce sera plus tard un recit qui tiendra une noble place dans les annales de

la diplomatie franc_aise, que le long recit des negociations poursuivies depuis

plus de dix ans entre le gouvernement imperial et la cour de Some. Quelle

sympathie bienveillante, quelle patience inepuisable d'un cote! De I'autre? . . .

nous aimons mieux nous taire et nous en rapporter aux regrets si caracteristi-

ques exprimes par les grands corps de I'Etat, le Senat et le Corps-Legislatif ,

deux annees de suite, et cette annee a lapresque unanimite.
*

2 Credevamo che dicesse dalle piu alte ragioni della morale, della giusti-

zia, della religione. Ma, a quanto pare, al Limayrac non sono famigliari cote-

ste ragioni dei cnori nobili e dei monarchi generosi, e crede avere innalzato

il suo governo all'apice, quando mostra ch' egli si muove per buone ragioni

politiche.

3 E proprio una tenterezza a pensarvi.
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per noi i eompianti si caratteristici, con cui da due anni (e quest' an-

no quasi unanimi
)

le due grancli assemblee dello Stato, Senate e

Corpo legislative, hanno dichiarato i loro sentimenti 1. Per la Fran-

cia due nobili cause si trovarono costantemente a fronte nella Peniso-

la 2
;
e Lord Palmerston ci permettera di dirgli aver la Francia dalle

sue tradizioni storiche maggior diritto clie ringhillerra di prender le

parti della S. Sede; e dopo Magenta e Solferino, anche negl' interessi

d' Italia aver diritti almeno uguali ai suoi. Ed appunto per questo

Invariabile fu la politica di Francia
,
intesa sempre con ogni suo

sforzo alia riconciliazione dell' Italia e della S. Sede. Disgraziata-

mente cotesti sforzi non furono coronati da successo
;

e in questo

momento medesimo, chi non ama addormentarsi nelle illusion!
,
in-

gannando se stesso ed altrui, non vede risplendere dal lato di Roma

raggio di speranza 3. Gia il dispaccio 18 Gennaio del nostro amba-

sciadore, loglieva intorno alle intenaioni del Cardinale Segretario di

Stato la possibilita stessa del dubbio
;

e \'ariico\o'fc\YOsservalore

Romano sopravvenne a recar nuova conferma di coteslo accecamento,

clie dalla politica dee considerarsi come un grande errore, dalla re-

ligione come grande sventura.

1 1 due grand! Corpi dello Stato dovrehbero meditare queste parole, pon-

derar 1'uso che ne fa il Limayrac, e comprendere come venga franteso, e per

sua colpa, chi parla a mezza bocca.

2 Sapete, lettore, quali sono coteste due nobili cause? Sono da una parte

la causa del debole, padre inerme che vuole rispettato ogni dirillo e a tra-

dimento fu spogliato dal Piemontead onta delle soleimi guarentigie della

Francia per tutti i suoi diritti temporal! ;
dall'altra la causa del prepotente che

sta opprimendo tuttaT Italia con carceri, incendii, bombe, fucilazioni; efrat-

tanto col puguale alia gola la costringe a gridare voglio essere una sotto il

Piemonte . In altri tempi proteggere il debole e proteggere il prepotente

non soleano dirsi dai Cavalieri di Francia due nobili cause. Nobilta era difen-

dere il debole, villa aiutare il prepotente. Pare che al signor Limayrae sa-

rebbe necessario un buon vocabolario francese.

SVedele leaM del Limayrac! Tutta la colpa del non potersi accordare

sta dal canto di Roma che non vuol cedere 1' ultimo avanzo del suo. L'as-

sassino che dopo averne rubato due terzi persiste a chiedere il resto ,
mo-

stra un animo singolarmente conciliativo, una benignita, un' indulgenza da

meritare i ringraziamenti di tutto il Cattolicismo !
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L'andamenlo nalurale delle cose umane, scriveva agli 11 dell'ul-

timo scorso Gennaio il Ministro degli affiiri slranieri al marchese

di La Valetle, le conduce tosto o tardi a trapassare dall'ordine dei

sentiraenti nell'ordine della ragione
1

: e sollo quest' ultimo aspetto

appunto la politica e costretla a contemplarli .

E questo e il termirie a cui oggi siam giunli ;
ed ogni giorno

che passa, spoglia la quistione romana dei suoi elemenli religiosi, e la

spigne ogni di meglio sul terreno puramente politico. A dir vero

tutto parea detlo ormai intorno al polere temporale : eppure la piu

grave ,
la piu imporlante parola che sia stata pronunziata in tal rna-

teria, usciva tesle dal labbro di Pio IX: // potere temporale non e un

domma. Se non e un domma puo disculersi; e quando sopra tal

quistione il Cardinale Seretario di Stalo si chiude in un'assoluta im-

mobilila ,
rifiutando oslinatamenle ad un alleato e proleltore di con-

discendere allo studio di una cembinazione, che dovrebbe assicurare

al Sommo Pontefwe condizioni permanenti di dignita e d'indipen-

denza, egli trasporta il Credo nella diplomazia, abbassa la religione

ed arrischia quello appuuto che piu vorrebbe difendere.

Come sorse, come duro il polere temporale? Accettando le con-

dizioni necessarie alia vita di qualunque altro governo. Fabbricato da

mano d'uomo, cotesto potere visse ed esplico le sue istituzioni, com-

binando gli elemenli essenziali, onde risultano le aggregazioni uma-

ne. Laonde vi fu tempo di il Papa aveva solo 1' alta sovranila e ne

godeva i vantaggi, libero dagli oneri della sovranila immediata. Piu

lardi il Papa non si conlenlo di regnare e voile governare davvero i

suoi sudditi : ma allora non pensava a Irasportare nell'ordine politico

1' immobilita della fede
, sopprimendovi il lempo e il moto. Ma pur-

troppo da molti e molli anni in qua la bisogna cammina altrimenti 2
;

1 Bello quel trapasso dai sentiraenti alia ragione! Chi opera per religione

opera per sentimenlo senza ragione : allora soltanto incomiucia a ragionare

quando abbandona il sentimento religjoso. Si vede cbe per costoro reli-

gione e fanalismo sono sinonirai, come sinonimi souo ragione e Meresse

politico.

2 L' autore non determina da quanti anni in qua sia soppresso in Roma il

tempo e il moto coll' immobilita della fede : 1' elasticita di quel vocabolo molti
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c gli Stall Roman! sono stati governati ed amministrati per modo,

che 1' insurrezione morale era permanente, e solo dal soccorso slra-

niero veniva impedita la materiale.

In tale miseranda condizione due politiche si presentavano alia

Corle diRoma: saggia 1'una
1

e prudente, consigliante concessioni

indispensabili ma compatibili colla dignita : violenta 1'altra ed acer-

ba, consigliante una ostinazione senza termine, una protesta senza

misericordia. La prima cli queste politiche era suggerita a Roma da

quel medesimo chevi rialzo il trono pontificio, e da dieci e piu anni

colla spada sua lo difende : 1'altra era promossa dalla cospirazione

d'uomini che tutte perdetlero nel servirle le cause, alia cui ruinaas-

sociarono le loro ambizioni: uomini che potrebbero dirsi i piloti, da

quarant'anni in qua, di tutti i grand! riaufragi. Or bene, questa se-

eonda politica e quella, a cui si presta in Roma piu compiacente

1'ore.cchio.

e molti anni e comodissima per gl'igno'ranti, che credono trovarvi un qual-

che periodo per incastrarvi a caso le loro calunnie senza che stuonino

troppo. Disgraziatamente pel Limayrac 1'ultimo periodo di molti anni e pre-

cisamente quello, in cui Roma senti perpetua vicenda di tempo e di moto.

La Repubblica Romana soppresse il governo papale : alia Repubblica sollen-

tro Pio VII che appena ebbe tempo di dare alia spicciolataqualche provvedi-

mento, prima che cominciassero le invasion! ed usurpazioni del primo impe-

ro. Sotto Miollis e Tournon non regnava certo in Roma 1'immobilita della

fede. Tomato Pio VII, incominciarono le radical! mutazioni con cui il Con-

salvi spero mansuefare i sudditi infranciosati e i diplomatic'! ammodcrnati.

Alle mutazioni del Cousalvi succedetlero quelle di Leone XII: e furono tali,

che alia sua morte il genio satirico dei Roman; ne faceva acutissimo scher-

zo, veggendo sull' arma del suo successore Castiglioni dipinto il Leone ram-

pante colla torre in mano. Un bell' umore vi scrisse sotto Leone che pre-

senta a Pio VIII la torre di Babele. Pio VIII fu tutt'altro che immobile, es-

sendo morto dopo un anno. II suo successore fu in perpetua agitazione per

le rivoluzioni dei setlarii e pei memorandum de.lle potenze protettrici (
Pro-

tettrici della S. Sede, badate; non dei settarii). Pio IX poi .... oh eccolo

davvero Vostinato, 1' immobile! Sicche,signor Limayrac, dove incaslrere-

te voi il periodo della immobilita? Precisamente prima di quegli ultlmi anni

in cui venite a fingerla.
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Oh si, questo e vero purlroppo! ma in fm del conli gli error!

della Corte Romana non distruggono il supremo interesse, die abbia-

mo a proteggere, la persona del Santo Padre, e ad assicurarne 1' iii-

dipendenza; in quella guisa die dal lato opposlo, certi dissensi dal

governo italiano non
tolgonp

che sia per uoi 1' indipendenza d' Italia

una quistione d'onore. Caltolica e liberale la Francia, ripetiamolo,

conosce si chiaramente cio ch' ella vuole nella penisola e il disinte-

resseeoucui si nobilmente, fedele alle sue grandi tradizioni, ella ne

promuove il compimento, che non si da briga ne dell' ingraiiludijie

degli uni, ne delle false inlerpretazioni degli altri. Da Lord Palmer-

ston peraltro, uomo di stalo si perito, ci saremmo aspeltata miglior

giustizia ecc.

Ed ecco compiuta, lettor cortese, la vostra peuitenza, una forso

delle piu acerbe che aver possa un animo onesto
;

il supplizio di ve-

dersi innanzi agli occhi un uomo che mentisce a ragion veduta, con

faccia si invetriata e imperturbabile, che appena crederesti agli oc-

chi tuoi. Per molti dei nostri lettori che hanno presenti i fatti da noi

fedelmente narrali, e li veggon travisali si mostruosamenle, questa

proposizione nulla puo avere d' inaspcttalo ,
nulla di dimostrabile ;

non dimostrandosi le cose quando sono evident]. Siccome peraltro

molte di queste obbiettivamente evidenli, rimangono poi subiettiva-

mente oscure agli animi o imperiti o preoccupali : cosi non sara i-

nulile il codiare nel labirinto dei suoi sofismi 1' articolista, se non

altro per ricordare una volta ancora ai nostri lettori, quanlo sia me-

schina una causa che tutta si raccomanda a tali avvocati.

Ma prima di considerare gli argomenti ,
diamo un' occhiata al-

1' argomentante. Non gia ,
badate

,
che vogliamo assalire la perso-

na del signor Paulino Limayrac ,
cui la Dio merce non conosciamo

che in quelle cinque sillabe francesi con cui si firma. Ne dubiliam

punto della sua parfaite honorabilite, del courage de ses convictions,

della independance de sa conscience, della immutabilita 'dei suoi

principes, della nobilta del suo desinteressement e di cent' altri bei

pregi, divenuti ormai si comuni fra gazzettieri, che di tutti potrebbe

stamparsi un panegirico stereolipo. Ma in somma, onorevole, corag-

gioso, probo, disinteressato, qual vogliam crederlo, il Limayrac in
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came ed ossa
;

il Limayrac in carta altro non e finalmenle che un

gazzettiere, qnalificato unicamente dalla sua scrittura. Sissignori,

proprio un gazzettiere, uno di quegli imbrattacarte che nel mondo

letterario tengono 1' infirao seggio. E sebbene oggidi a quest' infimo

del seggi letterarii sieno scesi generosamente, spinti da zelo di sal-

vare la verita ,
anche uomini sommi , dopoche tutti gl' ignoranti e i

bari , quelli insomnia che non leggono altro che gazzette, furono as-

sunti alia catledra delle infallibilita al rimeltere ogni sentenza all'uni-

versale suffragio e all' opinione reina; pure il gazzettiere per se non

ha cangiato di essenza, di natura: ed e e sara sempre uno scribac-

chiatore che, fornitosi d' un bagaglio d' idee e di frasi piu o meno luc-

cicanti, assume 1'incarico di dettare pedantescamente il pensiero a

tutti quegli ignoranti e sfaccendali che non sanno pensare da se, ac-

cozzando poche e superficiali idee di lutto lo scibile, in maniera, che

ogni stolido che legge ,
s' immagini di capire e d' esser filosofo. Di-

retto a fine santo, da sublimi ingegni il mestiere diverra professione,

diverra apostolato. Ma ricordiamcene : cotesta nobilitazione, cotesta

santificazione della piu meschina delle professioni, nasce dalla santila

della causa
,
dalla nobilta degl' ingegni ,

come gia in Epaminonda
1' illustrazione della prefettura delle cloache; fine ed inyegno essen-

do personal! di quel grand' uomo che scende. Ma se la persona

cambia, la professione per se
,
o peggio il mestiere di chi si vende,

e sempre quell' infimo di gazzettiere. Vantisi pure, se gli piace,d'a-

ver ricevuta la missione di propagare i luini
,
di professare il sacer-

dozio del progresso. La condiziojie stessa del suo uditorio lo coslringe

a parlare di tutto
,
a parlare un linguaggio o tronfio e ciarlatanesco,

per accalappiare i gonzi, o inesatto e triviale che si comprenda dagli

ignoranti ;
a parlare in modo

,
che il volgo accorra per diletto del

comico, e le passion! applaudano per isperanza di trionfo.

Eccovi la persona che ha impugnalo pedantescamente la ferula

magistrale, per richiamare al dovere
, poveri scolaretti ,

r 200 mi-

lioni di Caltolici, il. Clero coi suoi mille Vescovi alia testa, e tutta la

Chiesa col suo Capo , Vicario dell' Uomo Dio. Confessatelo, leltore ,

la figura e piu che mediocremente ridicola. Guardatelo la in Parigi il

pedagogo sdraiato sulla panca di un Gaffe con un giornale alia mano,
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con un zigaro alia bocca
,
con tre o qualtro compagnoni intorno die

stanno sghignazzando contro i preti ed inneggiando al progresso ,

alzarsi repente con una serieta comica e volgere a Pio IX
,

all' Epi-

scopalo e a tutli i Caltolici , una lezioncina sopra i doveri moral! del

Papa, sopra il Credo, sopra il vero onore, dignita, sicurezza, indi-

pendenza della Chiesa ,
e sopra lo spirito con cui questa dovrebbe

governarsi : cotesto figurino non pare a voi proprio quella bertuccia

in parrucca da Magistrate, che fece sgangherar dalle risa quel certo

giudice moribondo ?

Ma poiche il povero signor Paolino non s' accorge quanto egli fa

ridere , prendiamone sul serio 1' arlicolo
,
e scorriamone brevemente

il raziocinio : e
, per farlo in modo piu facile e chiaro , riduciamolo

prima in poche e laconiche frasi di linguaggio parlamenlare, di quel-

lo cioe che per far capire quel che vuol dire, nomina ciascuna cosa

ool suo nome.

In questo linguaggio ecco il compendio dell' arlicolo.

Ci domandate perche stiamo a Roma? Ci stiamo perche le anti-

che nostre tradizioni ci danno il dirilto di difendere il Papa ;
Ma-

genta e Solferino il dirilto cli prender parte ai destini d' Italia : e per

compiere quesle due imprese lenliamo di conciliar Pio IX coll' Ita-

lia. A dir vero Pio IX
(il testo, dice il Cardinale Antonelli : non poten-

do batlere il cavallo batte la sella) e ostinalo, e acciecato, commette

un grande errore in politica , promeltente grandi svenlure alia rcli-

gione : giacche se, un bel giorno, invece di badare a quesla, badia-

mo alia politica, la Francia potrebbe.esser tentala di abbandonare il

Papa. Tanto piu dopo che il Papa ha definito il polere temporale non

essere un domma. Pure avendo noi grandi inleressi nel proteggere

1' indipendenza del Papa, il noslro disiuteresse ci manterra fedeli alie

nostre tradizioni 1
!

Per questo continueremo a consigliare al Papa che sagrilichi il

potere lemporale : e ben dovrebbe egli ascollai e il consiglio , ricor-

dandosi che da noi gli fu restituito il trono . ,

1 Bello questo disinleresse di chi ha grande interesse.
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Tal e. sceverato dalle ambagi e dalle frasche ,
il discorso del gaz-

zcltiere parigino : nel quale tutto e notabile, oper audacia di falsita,

o per ridicolezza di contraddizioni. Conlenliaraoci di dare un' occhia-

ta alle asserzioni principali e un' aHra ai presupposti.

1. La Francia, dicono
,
vuol riconciliare il Papa coll' Italia

Bella ricondliazione ! Eccone brevemenle i negoziali :

Beatissimo Padre : Voi \edete che il dissidio fra il Vicario di Cristo

e le nazioni cattoliche, porla un danno interminabile. Giacche fondan-

dosi egli sulla renilenza delle coscienze di 200 milioni di catlolici ,

sul naturale assenso anche di molti eterodossi in cui palpita un cuore

nobile e generoso ;
e cotesti cuori , cotes te coscienze essendo indo-

raabili a cannoni e baionetle; tutta la terra sara in combuslione, tulti

gli Stati in pericolo, finche voi non benedite le rapine del Piemonte.

Arrendetevi dunque ,
Padre Santo

,
e veniamo a composizione.

E le condizioni quali sarebbero?

Eccole : \oi darete al Piemonte la benedizione per le Provin-

ce die furono rubate ;
e il Pieraonte rubera il rimanenle

, compresa

Roma per capitale.

Che ve ne pare, lettore? Puo dirsi cotestauna conciliazione? Gia

sarebbe una enormita se dicessero : beuediteci quel die abbiamo ru-

bato e noi \ i lasceremo il resto
; giacche finalmente ogni ladro che

voglia transigere, restituisce una parte peressere tranquillo suH'al-

tra. Ma nel caso nostro questa iniquita parrebbe discreta
, rispelto

al vergognoso patto: Benedite il rubato e cedete il resto .

Dopo tali considerazioni rinfacciare al Cardinale Segretario di Sfa-

lo che ricusi di fare studii sopra queslo problema, e come rimpro-

verargli die, per condiscendere all'Augusto proteltore, non si induca

a perder tempo studiando la quadralura del Circolo.

Falsa dunque e svergognatamente falsa e 1'asserzione fondamcft-

tale, con cui il gazzeltiere difende 1' inten enimento francese. Spcria-

mo che il governo non si appoggi a tali motivi, e die prosiegua a ri-

cordarsi della gran ragione addoltadalui sempre in simili circostan-

ze : lo sono caltolico : il Padre dei cattolici e padre mio ! mia Ma-

dre e la Chiesa cattolica : finche la Francia cingera una spada, quel

Padre, quella Madre saranno inviolabili , glorirsi , sicuri.
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La ridicola conciliazione viene sostenula con altre asserzioni non

meno ridicole. La Francia, dice il Limayrac, restitui e difese per

dieci annUl ti'onp pontificio : dunque ha diritto ad essere ascoltata

quando consiglia di sagrificarlo. Tanlo piu che in fin del conti, se

non lo lascia per seguire i consigli benevoli
,

lo perdera strascinata

dai piloli d' ogni naufragio.

Anche questa e comica : qiiando uno libera il yiandante dalle mani

degli assassini ricuperandogli la valigia , acquista il diritlo di dire

a quel misero liberato che si riconcilii coi ladri abbandonando loro

la valigia ! In verita se questo non e delirio, non sappiamo che sia.

Ma se delirio e 1'asserzione presa cosi sotto aspetlo generale, qual

divert poi nel caso concrete? Nel 1848 mentre freme V Europa,

Pio IX la rende attonita colle larghezze delle sue beneiiche conces-

sion!. Alle concession! la rivoluzione corrisponde coi baccanali, colla

ribellione, col cannone. Sottrattosi alia mitraglia, ecco Pio IX in

Gaeta; e in Roma il Terrorismo che, torreggiando dal Campidoglio,

minaccia col sanguinoso suo ceffo tutte le polenze d' Europa. Queste

vogliono accorrere e accorrono in parle per atterrare il mostro. Ma

prima di tutte ecco la Francia, quella appunto che piu d' ogni altra era

fatta consigliera (non di naufragi) di riforme. A me, dic'ella, a

me sola, primogenita della Chiesa, 1' inestimabile onore di difenderla

col sangue dei prodi miei. Le altre potenze cattoliche si arrestano,

e alia sola Francia vien conceduta 1' invidiata palma di ombreggiare

colle sue bandiere 1' augusto capo di Pio IX reduce dallesilio.

Or questa Francia cosi gloriosa , ecco come dal Limayrac viene

introdotta a parlare. Voi, popoli cattolici, mi cedeste 1' onore di

rialzare il trono del Papa : in me, in me sola fido quel Capo augusto,

e per corrispondere degnamente alia sua fiducia, io allontanai dal

suo fianco ogni altra difesa. Dunque . . . (attento , leltore, alia bella

conseguenza! ) dunque egli e ingralo, se non fa a modo mio : dun-

que ho il diritto di spogliare il mondo cattolico, che sorge tuttora per

difenderlo ! Dunque ho il diritto di sottentrare a quel Mazzini che

combattei. Dunque ho il diritto d' involare al Papa cio che, involato,

gli resi! Deh, signor Paolino, traete 1' ultima conelusione > dunque
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ogfii gendarme, ogni piloto che combattono ladri e pirati avranno il

diritlo di farsi ladri e pirali essi stessi, e di sottentrare alia preda.

Ma se non cedete volontariamente
, naufragherete per impe-

rizia del piloti.

Questa imperizia, a dir vero, e un po problematica. Son dodici

secoli che que' piloti governano quesla nave
;
ed anche in quest! ultinri

oltanl' anni , attraverso a tutti i naufragi , ella vide andare a picco

(restringiamoci col signer Paolino alia Francia
)
un'antica monarchia

assoluta, una monarchia parlamentare, non so quante convenzioni ,

repubbliche, diretlorii, consolati ecc., unimpero, due dinastie costi-

tuzionali
,
un'altra repubblica, tulle guidate da consiglieri francesi r

e certo niente affalto clericali. Fra i rottami di tante navi che le gal-

leggiano intorno ,
Roma coi suoi piloti da naufragio , veleggia e non

puo essere arrivata dalle navi che la inseguono : e voi
, signor Ja-

inayrac, voi, salvalovi a stento sopra uno di quei rottami altraverso

alle lempeste , venite a consigliare il Papa che impari da voi il modo

di navigar sicuro ?

La terza affermazionc
,
che corre a sorreggere (

e ne aveano gran

bisogno) le due precedent!, e il dovere che ha la Francia verso l'I-

talia di farsene liberatrice.

Obbligati i Francesi all' Italia? In verita credemmo
,

e lo ripete-

rono piu volte anche i Francesi, che 1' Italia avesse grandi obbliga-

zioni alia Francia. Forse il Limayrac avra calcolato che Nizza e Sa-

voia sieno state abbondevOle compenso al sangue , alia spada ,
al

disinteresse della Francia. Noi non conosciamo cotesta aritmetica ,

ne le proporzioni con cui si contraccambiano giustizia, onore, sangue

e territorii. Quel che possiamo dire e che il Piemonte ha confessalo

mille voltb : senza la Francia nulla avrei fatto , senza la Francia

nulla potrei difendere . E in tali condizioni osale dirmi che la Fran-

cia nulla puo negare al Piemonte, e.deve accettarne i comandi, qua-

lunque involgano o ingiustizia o sacrilegio ?

Cotesta obbligazione e assurda
;
ma prescindendo anche dalla sua

assurdita, essa abbraccia un' inlera teorica di gius pubblico, di sloria,

di politica, ispida di mille quistioni che piu non finiremmo se volessimo

solo saggiarle. Coutenliamoci di spiegare la gia accenuata. il far
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r Italia puo e poteva stare senza ledere alcuno dei temporal! diritti

della S. Sede
,
come assicuro nd*1859 Napoleone IH ,

e allora e

falso die per fare Y Italia il Papa debba cedere : o la nuova esi-

stenza d' Italia importava che s' intaccassero i dirilli
, non dico del

Papa e della Chiesa , ma neanche di quahmque alh'o o principe o

popolo ;
ed allora non solo la Francia non ha il dovere di conlri-

iiuire a far 1' Italia
;
ma neancbe ha il dirilto di difenderne le enor-

sni ingiustizie, con solenni proteste tante volte dalla Francia stessa

negate 'e vituperate.

Falso dunque ,
come vedete

,
che la Francia voglia conciliare il

Papa coll' Italia
;

falso che abbia dirillo per cio di chiedere al Papa

il teono da lei restituitogli : falso che abbia poluto prender 1'assunto

di fabbricare 1' Italia col sacrifizio dei diritti altrui.

Ma queste asserzioni fondamentali si connetlono dal Limaynic con

vin cumulo d' allri supposli falsi e ridicoli, che e impossibile regi-

strare compiutamente ;
c 1' autore stesso appena li accenna

, lungi

dall' aggiunge^vi un fiorellino di prova ;
come cerlo avrebbe dovuto

<fare
, dopo che furono le lante volte

,
anche ufficialmente

, smentiti

confutati. Tocchiamone alcuni.

Egli suppone die il Papa si ostini nel ricusare i consigli amore-

voli del suo prolettore, le eque composizioni a cui si esibisce il Pie-

monte, le opportune riforme die renderebbero tollerabile il Governo

Pontificio. Or dile voi, lettore, se e possibile frenare 1' indegnazione

A\\O speltacolo di tanta malafede (parliamb, badate bene, del Limay-

rac di carta, che va correndo su pei giornali, e con cui solo noi pos-

j>iamo trattare, lasciando in pace il Limayrac in carne ed ossa negli

ii beati di Epicuro, ove nulla sa di cio che accade in queslo mondo ).

II Papa ricusa i consigli ! Dio buono ! E chi e oggimai che non

consigli al Papa ? Dall' infimo cialtrone di piazza .... Anzi

^cendiamo piu giu : dal piu perfido dei traditori diplomatici ....

Piu giu ancora : dal piu vendereccio dei frali sfratati
,

fino al su-

premo degli ambasciadori leali, ai primi porporati della Chiesa, ai

primi polentati della terra, chi ha mai trovato inaccessibile 1'antica-

mera, o reslia la posta a recare sotto quegli occhi augusti i suoi con-

igU ? Oh se tuttf vedessero die lettere, o piuttosto quali aborti di
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scarabocchiatori idioli e di svergognati ed empii oltraggiatori, si pre-

sentano solto quegli occhi si mansueti ed augusti, uscendo col si-

gillo intatto dal portafoglio ove gli si acchiude la posta !

Ma questi consigli li accetta ? li segue? Ah, ah ! Eccoci al pimto,

signor Limayrac ! Inlendereste yoi dunque die la generosita della

protezione trasformasse i consigli in comandi? Adesso si capisce la

paglia e la trave ! Adesso si capisce die voi possiate paragonare, se-

condo le vostre idee, il prolettorato d'lnghilterra a Corfu, con quello

di Francia a Roma ! Ma
,
la Dio merce

,
il protetlore di Roma non

e Lord Palmerston : e poiche al Piemonte ,
yiolatore d' ogni diritto

divino ed umano
, egli die lo sostiene sull' erlo dell' abisso

,
da

da tre auni consigli senza pretendere obbedienza, non intendera

certo trasformare i consigli in, comandi, quando parla a quello che

gli e catlolicamente padre ,
e che difende colla sua fermezza non so-

lo i proprii, ma i diritti di tutli i regnanli, la salvezza di tulti i po-

poli, 1'incolumita d'ogni esistenza sociale. Ataluomo, divinizzato

-cosi per la divina istituzione della Chiesa, i consigli si danno, anche

dai supremi potentati, con quella riverenza die esige lo Spirilo Sanlo

che assiste a quella cattedra
,

e non si rinfaccia come imprudenza

politico, o come sventura religiosa il non averli cecamente obbediti.

II Papa ricusa le eque composizioni

Di grazia, non parliamo piu di questa specie di composizioni. Tan-

Je se ne proposero, e per note diplomatiche, e per capitolati ministe-

riali, e per filippidie parlamentari, e per libelli anonimi, e per bocca

di preli apostati .... degnissime lulte dell' organo in cui si pre-

jsentavano. Sappiate, signor Limayrac, die le composizioni si propon-

gono al Papa con ogni liberta; ma sotio forme non brulalmente ini-

que, e in modo che egli possa senza offesa della coscienza accellarle.

hiedere al Papa una composizione ov' egli sagrifichi i beni dei cal-

lolici, la liberta delle coscienze, gl' interessi della societa incivilita,

la santita dei giuramenti ecc.
; egli e uno schernire, non un invilare

a. composizione.

Le riforme poi . . . ; ? Ci vuole una grande impudenza , per rin-

facciarne al Papa il mancamento, quando si legge o la storia del suo

Pontificate o i documenli si numerosi che moslrano quanto e gia fatlo

Serie V, vol. 11, fate. 292. 29 7 Maggio 1862
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e quanlo piii vorrebbe farsi. Ma in tuite le riforme non locchera mai

al Limayrac detorminaro i confini, entro i quali sarebbe salva la di-

gnita, la sicurezza, Y indipendenza della S. Sede. Le idee di onore

e d' indipendenza, e mollo piu le idee religiose, sono in cotesto suo

cervello si stravolle ,
si lontane dalle caltoliche

,
die pronunziando i

vocaboli, mostra di non capirli.

II cbe apparisce chiaro in quell' altra proposizione : II dominio

temporale non e un dogma: dunque si puo discutere, dunque si puo

rapire. La conseguenza e ottima per un comunisla e viene appli-

cata ad ogui propriela. Tutte quante vennero dal Proud hon diseusse,

perche non sono dograi : e il frutto della discussione fu cue la pro-

prieta e ladronecoio. Se questa proposizione e acceltala dal signor

Paolino, bene sta : e cominci pure ad applicarla a se slesso e alia

Francia, ove trovera molti e zelanli cooperatori ,
cbe non essendo

egli un dogma gli ruberanno il fatto suo. Ma se per con to suo egli

giudica che la proprieta non e un dogma, ma dogma e 1' obbligo di

rispettarla in chi ne pessiede il diritto; allora cambi le forme del

suo argomento anche rispetto al Pontefice. se non altro non alteri

con malafede i concetti, troncandone i testi a meta. Dica francamente

che, seeondo il Papa, il dominio temporale non e un dogma, ma una

necessita della Chiesa, un diritto indubitato, un dirilto inviolabile.

Ridicoli poi sono, anclue quando si presentano in giornea teologi-

ca, tulti cotesti sofisti, che quando credono aver dimostrato (cio che

niuno niega )
il dominio temporale non essere un dogma , credono

averlo escluso da ogni allinenza col mondo morale, e da ogni dipen-

denza dairautorita pontificia : quasi non avesse il Pontefice, oltre 1* in-

fallibilita nel definire i dogmi, anche un'autorita suprema nell' impor-

re preeetli , un diritto di regolare colla Hlurgla tutte le forme del

culto, di sentenziare su tutti i casi, e specialmente i piu gra\i, di co-

scienza, di guidare le associazioni catloliche, speltanti alia cultura

dclle coscienze e agli incremenfi della perfezione.

Queste ed altre simili materie non sono dogmi. Ma se domani en-

Ira in capo a qualche suggeritore di far dire la messa in abito cit-

tadino , e di for predicare dal pergamo coll' elmo in testa , perche

la berrelta e la pianeta non sono dogmi ;
do\Ta il Papa autenticare
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coleste sciocchezze, per sentimento di graiitudwe oiper riverenza al

signor Liinayrac^
.

, .,d,.;

Vedete, leltore/se tutte cotesle supposizioni, a cui si appoggiano le

inveltive dell' arlicolista > non vi mosUaflfo; proprio lulta qudla fiso-

uomia dd gazzettiere, da aoi pocanzi descritta.

Ala bastino quesli :saggi, di presupposli} falsi e ridicpii, e per non

andare in infinilo contenUajnoci di, reearne per ujtimo ,esempio uno

clie giunge proprio oppOElBBfriHi' questo raomento , raentre da qua-

ranta a cinquanrtamila foresti^ri,^ag$)Qggiauo per Roma, per vedere e

leslimoniare la costui' menzogn^ f Ivujijudenza. Oh benedeita la Prov-

Tidenza che ha
pe^ra^sse taftt^fift&mie 'di bugie ,

si damorosamente

Irombcllale pei giomali ,
si audqcemente discusse nei parlamenti, si

bonariamente aecettatfrdai gonzi o dai creduli, per eccit^tre piu acuta

la curiosita ed esibirne piu solenue ed evidente la confutazipne !

L' audacia del jnentire era tale
,
che non si. trovava piu la via di

spiegare il fenomeno
,
senza acceltare almeno una parte della ca-

lunnia, die da piu di mezzo secolo si buccina con tulle le tvombe; e

che si ripete per ultimo in quest' articolo del Limayrac : Farei dal

Papa si mal goveruo dei popoli suoi
,
che ormai 1' iusurrezione mo-

rale vi e permanenle. Mancomale! La .curiosita ha.chiamato testi-

monii a migliaia : ecccrvi in Roma cuiiosi d' ogni nazione, d'ogni re-

ligione,. d' ogni partito politico. Guardatevi iutorno: vedete voi n-

surrezwnpiforale? Abbisogna il Papa in mezzo ai figlrsuoi di baio-

noltc straniere? Appeua si presenta* voi vedete alte ovazioni succedere

le ovazioni
;
dalla riverenza di chi genufletle verso la benedizione pa-

terna scoppiano le acclamazioni di chi vuoje tiionfanle il Monarca;

1'occhio che asciug<) pocanzi la lacrima di tenerezza, e ricreato all'a-

prirsi dalle splendide illuuiiuazioni uotturne. E sapejf quanlo si pa-

gano dal Governo? Sapetc quanta fpr.ono te sassaiuole? Sapete quanti

si stipeudiawmo a. far ^acGano e minacciare? Coteste vili, ba^bare,

empie arti di fabbricare ;^ntusiasmi sono ormai note per ogni dove.

Stranieri
, quanli siete jiu Jlpmav cercate, infeiTogate, scandagliale e

raccontate poi nelle palrie vostre, se vi erano qui all re turbo che di

figli ossequenti ,
altri stipendii die di speranze eterne.
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E voi, signer Limayrac, scegliete meglio i vostri momenti, perche

la menzogna ha le gambe corte. Che vi fosse negli Stati pontificii

una insurrezione morale di tutti quei settarii, moltiplicatisi purtrop-

po ad alcune inigliaia, cui la buona fede e la mansueludine dei pretf

risparmiava i bagni e le Caienne
, sapevamcelo : ma il ricordarlo-

adesso non era opportuno. Dopo che tutti cotesti rifiuti di gogna e di

galera sono saliti al polere; dopo che gravezze e fame, coscrizione e

piantoni, carceri e fucilazioni, bombardamenli ed incendii , Galateri

e Fumel hanno insegiiato all' Italia che cosa sia felicita liberale; 1' in-

surrezione morale si e traslocata dal falsopopo/o dei seltarii nel vero

popolo degli oppressi , e grida adesso con dolore piu vero e con ra-

gioni piu calzanti, non piu contro il Papa ma contro il Piemonie, che

la tirannia e divenuta inlollerabile. Udite, signor Limayrac, quelte

grida di dolore ? Udrete al loro ritorno quei forastieri che oggi con-

giungono qui in Roma le acclamazioni di giubilo e le lacrime di

tenerezza con quelle del Popolo Romano ?

No, lettore
,
state certo che, quando la verila e in favore del Papa,

quando gridano chiedendone il riloi no i dolenli
, quando acclamano

fedeli e lieti i Romani
,

coteste testimonianze non saranno udite ne

dal Limayrac onest' uomo, ne dal Limayrac gazzetliere. II Limayrac

onest' uomo sta cola negli ozii beati ove non si vede e non si ode : il

Limayrac di carfa gia se n' e ito al limbo dei giornali fra la polvere

e i tarli. Ma intanto la bugia si e falta strada
;
molli 1'udirono perche

molto se ne chiacchiero, fu creduta da molti per ispirilo di parte

che bramava crederla, da altri per dabbenaggine che lutto beve,

da altri per empieta cui tulto serve
, quando e a danno del Papa.

E cosi awiene che fra poche settimane la slessa menzogna risorge ,

ricomincia il giro del mondo
,

irretisce e tradisce nuove viUime, e

continua cosi coll' aiuto di nuo\i Limayrac a spargere tenebre e

discordie nel mondo morale. Ecco il frutto che raccorremo sempre

dall'empia pedanteria di quei temerarii, che si arrogano la ferula

magistrate a flagello del mondo e della Chiesa.
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I.

Di uu iiuovo libro sopm Roma del siynor LUIGI VEUILLOT 1.

Una cosa non si sa ora abbaslanza : ed e chc, dopo la soppressione

del celebre giornale YUnivers, o, per meglio dire, dopo la soppres-

sione come giornalista del celebre Luigi Veuillot, il giornalisnio fran-

eese si e tutto in una volta convertito in massa alia dolcezza ,
alia

soavila ,
alia genlilezza e specialmente al rispetto della religione.

E incredibile il rispetto alia religione ,
di cui il Siecle , il Temps ,

Y Opinion nalionale, il Constitutionnel e gli altri giornali piu o mena

irreligiosi di Parigi fanno ora mostra
, non meno continua che edifi-

canle, dall' alto delle loro lunghe colonne. Se il Papa parla, i giornali

suddelti e i loro siffiili , i quali prima protestavano di non poler ap-

provare le parole pontificie per il modo con cui le commentava il

sig. Luigi Veuillot, ora le approvano anche meno di prima. Se i Ve-

scovi
( per esempio quello di Tolosa o quello di Poitiers

)
scrivona

1 Le Parfwn de Rome par Louis VEUILLOT. Troisieme edition. Paris, Gau-

me 1862. Due volurai in 16.
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Mandamenti e Pastorali
,

i soprallodali giornali ,
che prima urlavano

contro la parola episcopate, unicamente perche il sig. Luigi Veuinot

pretendeva che essi dovessero udirla con rispelto, ora le urlano con-

tro anclie piu di prima. Se essi prima astiavano in generale tullo do

che e cattolico, solo perche il sig. Luigi Veuillot non sapeva rendere

loro amabile la religione, /ora che il signor Luigi Veuillot non puo

piu renderla odiosa
,

i suddetti giornali 1' astiano
,
se e possibile ,

anche piu di prima.

E nota la favoletta. I
lupi un giorno andarono in deputazione ad

un pastore di pecore, pregandolo di congedare i suoi cani di guardia ;

i quali, sospettosi com'erano e-stando-all' erta e abbaiando di lena il

giorno e la nolle al solo mostrarsi 1' ombra di un lupo ,
offendevano

altamente 1'onore del lupi. Ouesti non desideravano altro die di vi-

vere in pace con tutli, colle pecore non meno che coi pastori; ma,

poiche udivano quelle grida dei fedeli guardiani ,
si senlivano come

eccitati a urlare peggio ,
se non a mordere. Non ci ricordiamo bene

se nella favola il pastore abbia congedati i cani per deferenza verso

i lupi. Ma nella storda e certo che il caso si e verificato non .ha molto

in Francia ,
senza mala inlenzione di nessuno

, queslo s intende da

s
;
ma con esito certamenle diverse da quello che le buone inten-

zioni iulendevauo di otteneve.

Quali fossero le buone inbenzioni e il santo scopo di chi presto

benigne orecchie alle deputazioni lupine, si puo ricavare dal rapporto

che sopra il caso scrisse il Billault allora Ministro degli affari interni.

Dal qual rapporto si vede apertamente che cio che premeva piu di

tutto al pio Billault, era allora, come adesso e come sempre ,
1'inte-

resse della religione. Quesla guerra de//'Univers (dice il pio Billault)

e pericoloaa per la religione medesima ch'essa comprometle, mesco-

landola a passioni indegne di lei. E poco dopo: All' Univers sono

impulabili quelle polemiche ardenti, dove assalli deplorabili non

mancano mai da rispondere alle sue prowcazioni ; e i cui scandali

sono wi aryomento di profonda maHmonia per il clero come per

tutti i buoni cittadini. E evidente che il Billault si trovava, se non

fra il clero
, almeno fra tutli quei buoni, ciUadini che piangevano

amaramente giorno e notte sopra gli scandaK che il Swck e i suoi
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fratelli opponevano per tutta risposta alle polemiche dell' Univers.

Che dovea dunque fare ilBillault? Sopprimere gli scandali? Dio li-

beri. Necesse est ut veniant scandala : avra delto fra se il Billault

ehe e forte in Teologia e nei testi lalini e sa che gli a/far i delta re-

ligione possono benaspettare. Paliens quia aeterna! Non rimaneva

dunque die sopprimere la polemica dell' Univers.

I vert inleressi delta Chiesa , segue dunque il Billault die se ne

intende, i veri inleressi della Chiesa, non meno che quelli delta pa-

ce pubblica, esigono imperiosamente (imperieusement) che si ponga

un termine a questi eccessi. A quali eccessi? Agli eccessi degli scan-

dali o agli eccessi della polemica ? Gia si e spiegalo che a quelli

della polemica. Infalti
, dopo avere esposto che dall' un lato \i e

['Univers troppo caldo nella polemica ,
e dall'altro vi sono gli allri

che rispondono con iscandali
, il pio Billault propone umilmenle al-

I'lmperatore, di finirla, non cogli scandali, ma coll' Univers.

La risposla dell' Imperatore e nota. Un decreto di tre paroletle

dalo il 29 Gennaio del 1860, stabili che: II yiornale /'Univers e

soppresso. Con tre sole paroletle, ecco salvali per sempre i veri in-

teressi della Chiesa I Con quanlo poco si puo fare ora un gran bene

alia religione !

Se non che, per disgrazia (
tutti siamo soggelli a sbagliare )

due

soli giorni dopo il decreio salvatore dei veil inleressi della Chiesa ,

della pace pubblica e del reslo, il JUoniteur si accorse die le cose

andavano come prima nel campo dei lupi , poniamo die in quello

dei fedeli guardian! ci fosse un poco di rispeltoso slupore. II Moni-

teur dunque, che avcva dato un gran colpo alia bolle fino a sfasciar-

k
, penso che era da dare un colpetlino al cerchio, almeno per eu-

ritmia : e dichiaro die , dopo il provvedimento che aveva colpito

TUnivers, le violenze che rispondevano alle sue provocazioni erano

d'allora innanzi senza molivo, come senza scusa. La stampa tutta

intiera capira che le gram qiiestioni religiose debbono essere di-

scusse colla quiele e colla moderazione, comandale insieme dall'in-

teresse della pace pubblica e dal rispetto dovulo alia religione.

II Monileur sperava die la stampa avrebbe capilo : ma la stampa

non toa capito. Le vioknze , die si dicevauo prima rispondere alle
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pretese provocazioni dell' Univers, ora die 1' Univers non e piu

al mondo , seguono peggio di prima : e sono percio , come il jUoni-

teur ha defmito, senza molivo e senza scusa, benche siano anche
,

almeno in gran parte ,
senza risposta , grazie alia soppressione

dell' Unicers. Non intendiamo fraudare del dovuto eneomio gli altri

giornali catlolici di Francia. Ma essi sono anzi appunto i primi a

deplorare la perdita di quel valoroso collega. Non dubitiamo percio

che 1' Univers non debba quanlo prima essere rislabililo. L'esperienza

ha dimostrato die I' Univers non aveva niuna colpa in quelle violenze

e in quelli scandali
,
die dopo la sua soppressione ,

non solo conti-

nuarono come prima, ma si accrebbero peggio di prima. Abbiamo

dunque fiducia che quanto prima il pio Billault fara una bella ritrat-

tazione del suo falso rapporto e che un bel decreto del Moniteiir

reslituira colla fama 1' esistenza all' innocente oppresso.

Mentre si aspetta questa dovuta riparazionc, il sig. Luigi Veuillot,

contro di cui specialmenle fu diretta tutta la balteria che fmi col di-

roccare (momentaneamente, speriamo) la sua ciltadella giornalistica ;

il signor Luigi Veuillot
,
che nel secolo della libera discussione non

pole essere confutato die dalla forza
,
trovandosi ora in ozio forzato,

giacche per lui e ozioso quel tempo che non puo occupare nella po-

lemica giornalislica per cui ebbe dalla nalura e dall'arle doni del

tutto straordinarii
,

sicche si puo ben dire che chi 1'impedisce di

scrivere fa anche, senza volerlo, guerra all'ingegno e priva le lettere

francesi di chi puo arricchirle di capolavori inimitabili
;

il sig. Luigi

Veuillot
,
che non sa pero stare in ozio e crederebbe mancare alia

sua vocazione se , per un qualche torto avuto forse anche dai suoi

stessi amici
,
si ritirasse come un Achille corrucciato e puntiglioso

sotto la tenda, il signor Luigi Veuillot, diciamo, spende ora in iscri-

vere libri quel tempo che egli molto piu volentieri spenderebbe nel-

lo scrivere articoli.

Non essendo nostro uffizio il discorrere dei libri foraslieri all' Ita-

lia
, non e nostra intenzione di discorrere qui dei varii lavori pole-

mici e letterarii dati alia luce in questo tempo de' suoi ozii giornali-

stici dal celebre scrittore francese. Ma dell' ultima sua opera, intito-

lata Parfum de Rome, che tratta di Roma, e ne tratla si bene, come
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e ormai noto gia ad ognuno per le molle edizioni smerciatesenc in

pochi mesi, ci saralecito il darne, non gia un giudizio formatosi gia

da se nelle mcnti del mille e millc suot leltori, ma un ccnno almcno

di affettuosa simpalia e di cordialc congratulazione ,
die confidiamo

sara caro all'Autore, se non per altro perche gli viene da quella Roma

ehe egli tanto ama e dove per ricambio egli e anche si amalo.

II libro del sig. Veuillot non si puo dire ne un libro di descrizione

di luoghi, ne di politica, ne di polemica, ne di ascetica
;
non e una

guida, ne un romanzo, ne una sloria : e nemmeno si puo dire die sia

in prosa o in verso. E un mislo di tulto questo e di molle altre cose :

e un non sappiamo che di vario
,

d' indefinito
,
d' indistinto

, qual e

appunto 1' olezzo di un giardino tullo fiorito. II libro che Iratta del

Parfum de Rome , dell'olezzo, della fragranza di Roma, non poteva

e non doveva essere che un libro vario
,
secondo le varie fragranze

che la citta di Roma manda a chi la visita, e che il visitalore rimanda

nel suo libro a chi lo legge. II viaggiatore ora' piange e prega nelle

catacombe e nelle chiese: ora si allieta negli ameni passeggi per

le ville e per le campagne : ora medita sopra le ruine antiche, ora si

sdegna contro chi vorrebbe accumularne delle nuove. La politica lo

conduce spesso a ragionare sopra gli eventi contemporanei ; gli spro-

positi ,
le calunnie , gli errori che o ignoranti o perversi ripetono

sopra Roma e i Romani
, gli fanno spesso fiorire in bocca risposte

opportunissime. II libro si puo leggere da capo a fondo per ordine;

ma se preferisci leggerlo a caso e ad aperlura, sempre Irovi una pa-

gina che ti rapisce involontariamente e li guida alle seguenti.

Se il Romano di nascita o di adozione
,
che conosce la sua Roma

a palmo a palmo, puo incontrare in queslo libro qualche inesatlezza

di ragguaglio e di descrizione
( parecchie delle quali sono del resto

emendate alia fine dell' opera), egli puo pero anche impararvi alcu-

na cosa di cio stesso
,
che egli credeva meglio sapere. Vero e che

quesla opera del Veuillot non e tanto inlesa a far conoscere Roma a

chi 1' ignora, quanto a fame sentire la bellezza ancora a chi crede

conoscerla e non ne conosce forse che 1'esterna superficie. E sotto

questo rispetto non esitiamo a dire che questo scritto e ammirabile

per quel senso cristiano che traspira da ogni pagina, si che e impos-
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sihiSc leggerlo senza fmtto ancora dell' anima. Ne cerlo poteva scii-

vere si degnamente di Roma se non chi, romano di fede e di cuore,

ha in se stesso quella pienezza di pieta cristiana cite, fecondata dal-

1' ingegno naturale e dalla pratica impareggiabile dello scrivere, pro-

duce 1'alto conoscere, e ilforte senlire, e ildelicato scrivere, e quella

continuata elevazione e insieme evidenza di modi che rapiscono il

lettore e 1' affezionano all'aulore non meno che al libro.

Non inlendiamo con cio affermare die lutto in queslo libro debba

necessariamente piaeere a tutti. In opere di gusto, come quesla, che

e tutla quasi di letteratura, di affetto e di immagini, dove non sai se

la forma a la materia abbia il campo maggiore ,
e dove la forma e

per lo piu nuova ed originate, almeno per noi italiani, e impossibile

1'incontrarsi con tutti i genii. E certo non ci slupirebbe se, in Italia

specialmente, assai lettori vi trovassero qui e cola di che riprendere

nella forma. Ma niuno vi sara certamente che non sia per rinvenirvi

molto piu da ammirare.

I soli che non vi troveranno nienle di bello
,

e vi troveranno anzi

molto di pessimo ,
saranno i Hberali y per i qaaM il signor Luigi

Veuillot e
,
con i-agione ,

senza milk di quella falsa pieta Ictteraria

che ora e succeduta nell' ammirazione dei semplici alia vera pieta

cristiana di una \olla, che piena di santo amore per la virtu , non

era pero piena di mero orrore per 1'errore e pel \izio, e il flagellava

percio con tanta maggior foraa quanto era piu pia. II signor Veuillot

ha in questo sue nuovo libro pagine inimitabili
,
in cui pone quando

in orrore e quando in celia il senno liberalesco con tanta eloquenza

e con tanto sapore, che noi non ci maravigliamo piu che altri abbia

potuto dire che egH pare essere stato allontanato dall' arena come

per dar agio di respirare agli avyersarii della religions e di ogni

cosa buona. Non si puo negai-e che talrolta contra i Hberali e le

loro idee il signer Veuillot sembra daj-e nel paradosso : siccome

quando se la piglia eontro le strade ferrate e il vapore. Ma chi ben

considera e legge non per censurare ma per giudicare ,
si accor-

gera subito che quclli sono argomenii ad hominem, presi dai prin-

cipii stessi dei liberali , i quali non possono negare il paradosso che

scende dai loro principii e dai loro detti senza rinegare i princi-
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pii e i detti, donde, e non dai principii cristiani, scendono quelli che

sono e paiono paradossi. Cosi a clii vanla la scienza moderna -non

nei limit! naturali, nei quali e giustamente lodevole, ma nell' ordi-

ne quasi diremmo della grazia e della religione, come se essa doves-

se d'ora innanzi sola illuminare le menti e i cuori , ben fa il Veuil-

lot quando oppone gli abusi di questa stessa scienza
,

la quale , co-

me tutle le cose umane, non essendo il foene assoluto, dee necessa-

riamente avere i suoi difetti
,

o almeno le sue privazioni ,
le quali

bene si offrono alia giusta censura di clii \uol far toccar con mano al

liberale che colla sola scienza moderna il euor dell' uonio non si

soddisfa.

Saremmo lieti di vscdore volla in italiano questa come le altre

opere del Veuillot : ma dubitiamo assai che queslo uostro Toto si

possa compiere degnamente, per la somma difficolta che agli scrittori

italiani debbao necessariamente offerire i modi e lo stile al tulto

originate di questo che ben si puo giustamente chiamare grande ed

originale scrittore francese. Ma presso che tutti coloro che gode-

rebbero di leggere tali scritli in italiano sono ora al caso di poierli

leggere in francese. E questi noi esortiamo a volersi procurare si

questo e si i precedent! lavori del Veuillot : nei quali siamo cerli che

troveranno ess! pure quel dolce e quell' ufile che sempre \i abbiamo

trovato per noi medeskni. Confidiamo poi che il valoroso scrillore

Torra lenere in frequente esercizio quella penna si potente che Dio

gli ha posto in mano e di cui egli sa servirsi si bene a onore di Dio

e della sua Chiesa ,
a edificazione dei buoni

,
e a martello dei tristi.

II.

> 'ifpiv <-( r '
: -'To'lVl v'\

*
V \i

' *i

Quale possa, quale debba essereilmigliore destmo politico dell'Ita-

lia. Discussione slorico-critica di D. CARLO MAZZOLINI, Parroco

di Balb nella Diocesi di Tremso Vicenza, tipograiia di Giu-

seppe Staider 1861.

Leggiero di mole, ma per lema gravissuno, e pei sensi di rettitu-

dine, di giusiizia, di religione commendevolissimo e questo scritto,
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ove 1' egregio autore tenta di penetrare nell' avvenire prevedendo le

sorti politiche dell' Italia : e dopo avere dimostrata I

1

impossibility o

di un unico reame o di repubblica unitaria, vede uscire dall'uma del

destino un' Italia confederata e ne assegna le condizioni. Nella so-

stanza egli si trova d'accordo con tutti i veri pensatori politici : ai

quali la mala prova fatta finora dagli unitarii piemontisti ha persua-

so ormai non esservi altra unita possibile per 1' Italia che 1* unita fe-

deratha. Ma questo tema che molti disculono, ed ordinariamenle

con sole ragioni d' interesse
,
viene dal nostro Autore sviscerato e

messo in bella mostra con tutte le ragioni del diritto e della coscienza.

Noi che poco ci brighiamo di polilica e solo chiediamo che si cam-

mini per le vie di giustizia e di legittimita , qualunque sia il termi-

ne o di unita o di federazione ,
non ci arrogheremo di sentenziare

se siano irrefutabili le ragioni dell'egregio autore : ma le accennere-

mo pei sommi capi ,
affinche il lettore conosca la dissertazione che

abbiamo annunziata.

A provare dunque 1'impossibilita dell'assoluta unita in Italia, inco-

mincia dal considcrare 1'infinita dissidenza di caratteri, di abitudini,

di opinioni, d'interessi ecc.
,
resa per nostra sventura anche piu evi-

dente dalle discordie chili onde e insanguinata ogni parle d' Italia
;

e ne inferisce che, se anche i principi d'Europa ne volessero 1'unita,

ben potrebbero oltenerla colla forza e scriverla sui protocolli , ma

quei document! sarebbero smentiti dal fatlo (pag. 9-4%). Secondo

ostacolo e la scelta della capitale. Collocarla in Roma e un degrada-

re la capilale del mondo cattolico, e un provocare 1'eterno non pos-

sumus, e uno spogliare delle loro fondazioni tutte quelle nazioni che

hanno propriela in Roma, come gia la Spagna fu spogliata del colle-

gio Alberoni in Bologna (pag. t3-14). Collocberete la capilale in

altra citta, spogliando d'ogni splendore le capital! antiche? Non e chi

non veda germinarne la gelosia e colla gelosia la discordia : coialche

dalla unita materiale che meno importa, verrebbe rot to il vincolo

morale che solo coslituisce veramente societa umana (pag. 45-17).

E la tollereranno i Principi d'Europa? L' autore percorre qui le

condizioni politiche dei varii Stati europei, mostraudo le ragioni poli-

tiche che rendono paurosa 1'unita italiana o come minaccia di guerra
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per la potenza che acquisterebbe , o come minaccia di rivoluzione

pel principle donde ella mosse.

A pag. 21 prende a confutare con ragioni storiche ed etnografi-

che la prelesa smania unitaria degli Italian! : nel qual proposito mo-

stra quanto sia falso che i Yeneli ardano di sotlrarsi all'Austria per

mancepparsi al Piemonle. Scorrendo poscia le varie parti della Pe-

nisola e le isole adiacenti
, indagandone le origin! storiche e le ra-

gioni geografiche, mostra la nullita di queste ragioni rispelto all'u-

nita italfana.

Potra ella 1' Italia divenire una repubblica (pag. 55)? Oltre molti

degli inconvenient! dianzi accennati
,
manca nell'educazione del po-

poli odierni quel sentimento di unione, di sacrifizio, di uguaglianza

spontanea ,
senza la quale una repubblica nqn e possibile. Qual fu

1'uguaglianza nei suffragi universal!? II De la Gueronniere lo conce-

deva solo alle classi inlelligenli : altrove fu escluso tutto il contado.

Eppure si trattava solo di uu plebiscite per una volta. E spereresle

che con tali sentiment] si possano utilmente trattare a voti popolari

gl'interessi politic! di 25 milioni d' uomini?

Mancherebbe qui dunque interamente quel caldo amore agli inte-

ressi dello Stato, che ma! non manca nei Governi monarchic! ,
ove e

quasi immedesimato coll' interesse dinastico (pag. 39-40} . L'osse-

quio poi verso 1'autorita, gia tanto indebolito dal liberalismo corren-

te, a che si ridurrebbe in un paese che avrebbe preparata cotesta re-

pubblica calpestando tulti i Principi legiltimi (pag. 44-43)?

Percorre poi 1'autore (pag. 44 e seg.) lo speltacolo dclla corruzio-

ne, che va ogni di crescendo e colla quale e impossibile una ben or-

dinata repubblica.

Ma dunque, mai piu 1' Italia una, libera, indipendente? No, ri-

.sponde 1'autore, non e quesla la conseguenza. Molli veri italiani la

vogliono una, libera, indipendente, ma senza scannare i suoi figli,

senza rovesciare i suoi troni , senza renderla incentive di rivolte. E
11 mezzo di ottenerla e la confederazione. Questa peraltro, dice 1'au-

tore, non sara possibile, 1. se non cessa la prevalenza francese

(pag. 49-50), 2. e 3. se non cessano le propagande politiche e

irreligiose, era promosse in segreto dai settarii, or dai congress! in
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palese; 4. se non si tempera quel centralismo assoluto, che distrug-

gerebbe essenzialmente 1'idea di confederazione ;
5. senon cessa la

mania di spargere, anche dove non e, T indifferentismo religiose col

principio di libera coscienza;
'

Tolti cosi gli ostacoli alia vera cenfederazione
,
sHorni all' unita

cattolica che formava
,
anche pochi anni fa

, degli italiani un solo

popolo. Poscia unita di codice, unita neh" amministrazione
,

identita

di pesi e unsure, unita di tasse per la posta e pei vapor! ,
tratta-

mento equivalente per gl'impiegati. Nelle materie ecclesiastiche ab-

biasi dal Papa la norma dell' unita : nel resto sieno stabiliti i princi-

pii cardinal!, e poiciascuno Statoproceda negli special! interessi con

piena indipendeuza, ma pronto sempre ad accorrere ove 1' interesse

federale lo chiamasse.

Ma chi sar& alia testa della confederazione ? Qui Y autore entra in

molte parenesi, nelle quali ci permettera di non seguitaiio, lasciando

ai lettori di leggerle in ftmle. Purtroppo non veggiamo per ora tal

probabilita di un buono assestamento negli afiari della penisola, che

urgente debba dirsi 1' entrare in questi particolari ,
cbe molte volte

riescono d' inciampo, anziche di profitto all'impresa.

(.'uh'^'-'.'-ni' n')/<h} Viii iJ'*;!(! 1 1 Hurt ii.iU -jj( .

\i
i

\, ojiJ<Ji.'.Hh ''k^'/wltji 'Ho'j J(,

i fiihoJIi

: M-\ V .m-^ iitiii'f^
/ ;.,' :;/.'Li ill:.'! r! -.>

:
rn-Vr lill'jh olc-^H-.Kjrt i.if '.,^

"

VI ..yw\\ iruilun'!

! iiM''( MiU ofMi^^iui 5 ';^J.|* ;{.{> /? <*bsi*mf
rr; i! ia;:

.

; .</ '. '(.n^Un^iibni ., tn.xjrl ,,.-!{? mO;in Hiq

i;utl>!i mi jMlf .i^fiHijr.adf rj /;!:."''' .

h HI o /j ! a r,&ni Kh^Bft^j i i;.\ii^. ; iavi t i

l'.'MiO
;

,.i;-'

(;r.KWK).ui^''< . T ,'>4iu-

] !,



rt1lii.JiT

BIBLIOGRAFIA
' v V <Nf!J^rn'' n\ , -v^ .T'lK'I v.i^.-.,.,vv ..Jn;-,. ;

--j^j^^s^at*, ,

,

v j^^,.

ALBO CATTOLICO Pabblieazione mensuale bolognese. Anno primo.
zo. Bologna 1862, tfp. Mareggiani all' insegna di Dante.

Quanto piii
si stende la rete d' insulic

,
fascicolo in \. di pag. 64, pel prezzo an-

onde si avviluppa il popolo italiano per nuo anticipate di L. 4, bO in Bologna,, e

travolgerlo nd precipizio dell' irreligione ,
L.

-I,
80 a doraicilio e nelle altre citta d'l-

tanto pi e da far plauso ad ojjni nuovo talia. Le associazioni si ricevono in Bolo-

mezzo die le si oontrappone> Percio racco- gfl aMa Calcografia Salvardi ed all' uffizio

mandiamo questo piccolo ma pregevole pe- delle Piccole Letture cattoliche.

riodico, di cui ogni mesc si pubblica nn

ALLARD AB. G. S. II Volontario Giuseppe Luigi Guerin del Corpo dei

ZuaVi Pontificii. Narrazione dell ? Ab. G. S. Allard, Can. della Cattedrale

di Nantes. Roma dalla tipografia Forense 1862. Un volumelto in 16. di

pag. 151.

L' innocentissrraa vita, 1' eroico sacrifitio ni dati loro da Dio, con cui polrobbero

e la gloriosa morte di questo pio giovane ,
meritarsi corona immortalc. I giovani spe-

rnartire della sua devozione alia Santa Sede, cialinente leggeranno con vantaggio questo

dee servir di stimolo a molti torpidi cri- libretto, per impararvi la generosa abnega-

stiani, die si credono buoni sol perche non zione di se stessi, e il dovere die loro cor-

si gittauo ad ogui mal fare, senza curarsi re di spenders! tutti, ore sia d' uopo, per

pero di mcttere a profitto il tempo e i do- Dio e per la Santa Chiesa.

ALLEGRO
( Can.) FILIPPO Avveuto.e Conferenze.. Saggi di predicazione

del Can. Filippo Allegro, Professore di Sacra Eloquenza.nel Seminario di

Albenga. Genova, tip. della gioventu, presso la casa degli artigianelli

1862. Un vol. in 8." grande di pag. 226.

Con la dignita de' modi scppe il ch. a' sacr! oratori, come nella seguente sua ope-
Cau. Allegro accoppiare in questi suoi di- retta troveranno i lettori fede, affetto, gra-

scorsi dottrina, nnzione e semplicita di frasi zia e spontaneita.

e forza di ragionamento, quali si addiconp

L'Eustachio, ovvero la faraiglia dei Martiri. Tragedia del Can. Filippo

Allegro, prof, nel Semiuario d'Albenga. Genova tip. della Gioventh ecc.

1862. Opusc.. in 12. dipag. 82.



164 BIBL10GRAF1A

ANGELINI P. ANTONIO d. C. d. G. Tituli ftmebres ad Laurentii Martyris
in aedihus Lucinae III Nonas Aprilis An. MDCCCLXH. Bomae excudcbant

officinatores Mensae Apostolicae III Nonas Aprilis Anni MDCCCLXH.
ANONIMO Aiuto alia vita divota

,
ossia brevi ammaestramenti ascetici e

preghiere. Bologna, presso le Piccole failure cattoliche 1862, cot tipi di

S. Maria Maggiore , via Galliera n.* 482
,
al prezzo di cent. 20. Opusc. in

16." di pag. 46.

Almanacco di famiglia. Strenna bolognese con illustrazioni
, per 1' anno

1862. Anno secondo. Bologna 1861, presso la dirczione delle Piccole Lei-

ture cattoliche, Via larga di S. Giorgio n.' 777, cot lipi Mareggiani. Un
vol. in 12. di pag. 112, al prezzo di cent. 25.

Chi 1'indovina? Question! pel Carnevale. Seconda edizione riveduta ed

aumenfata. Bologna, tip. all' insegna di Dante, 1862. Presso la Direzione

dclle Piccole Letture cattoliche. Un vol. in 16.' dipag. 88.

Del nuovo codice penale pel regno di Portogallo. Primo rapporto al Go-
verno di Portogallo della Commissione di revisione del codice penale,

estratto dai Tomi X e XI degli opuscoli religiosi, letterarii e morali. Mo-

dena, tip. degli eredi Soliani. Un opus, in 8. dipag. 87.

D. Petronio. Strenna bolognese per 1'anno 1862. Anno primo. Bohgna ^

presso gli editori delle Piccole failure cattoliche , Via larga di S. Giorgio
n.' Ill, 1861. Cot tipi Mareggiani, in 16." di pag. 70.

Feste celebrate in Lucca e Orazioni panegiriche in onore del B. Giovanni

Leonardi ,
Fondatore della Congregazione de'Chierici regolari della Ma-

dre di Dio. Lucca, tip. Landi 1862. Opusc. in 8.* dipag. 80.

Dopo una succinta narrazione di tali fe- March! de' PP., dal Revmo Raffaele Ma/zetli

ste, si recano le epigrafi di che ornavasi Canonico della Metropolitana, e dal Kmo

il sacro tempio, la Notificazione di Mons. Arciprete Luigi Larini, che compongono nn*

Arcivescovo, ed i tre panegirici in tal con - Leila e fulgida corona di gloria al nuovo

giuntura recitati dal Revmo P. Agostino Beato.

Fotografie morali, ovvero gnippi di famiglia parlanti, dedicati ai GenHori

ed ai figliuoli da E. Z. S. Roma, stab, lipografico Aureli e C. 1862, in 16.*

di pag. 63.

Questo librettino e una raccolta di falti indirizzatc a gcttare negli anirai de' fan-

e detli che 1' autore ha raccolti, a dir cosi, ciulli i prirai e fecondi gerini dclle virtu

sul vivo dell'operare dei giovinetti da lui cristianc.

allcvati; e qui esposti con alcune riflessioni

II buon Curato cbe istraisce i suoi parroccbiani nell?. cattolica religione.

Anno primo n.' 1. Genova presso Giovanni Fassi-Como, Piazza S. Mai lea

n. 23, 1862. Due fascicoli in 8.* piccolo, dipag. 102.

Questi sono i primi qnaderni d' un pcrio- rochi di campagna, che volesscro col do-

dico indirizzato allo scopo unico di inse- vuto fervore occuparsi della istrnziohe dolle

gnarc la religtone agli innoranti, che non anime loro afGdate; e nella prefazionc del

hanno il comodo di imparare a oonoscerla prirao quaderno , pubblicato il -I di Marzo,

negli scritti piu difficili e snblimi; ma che espose succintameute il disegno con cur

d'altronde, trovandosi in societa, hanno bi- vuole condurre, per forma di dialoghi pianr

sogno di saperne a lor vantaggio- non solo, e popolari, qaesta trattazione si nolle cose

ma per difenderla quando e assalita. Lo donunatiche e s'l nolle niatcrie moral! e di

zelante ecclcsiastico che si accinse a tal o- disciplina ecclesiastica. Si pubblichera an

pera intese pure di spianare la via ai par- quaderno ogni mese, e il prezzo di assocta-



BIBLIOGRVFIA

zioneediL. 5 ogni anno da mandarsi antici- ciazioni si ricevono in Roma dal libraio

patamente all'editore Fassi Conio. Le asso- Marini.

ANONIMO II Cristianesimo dimostrato dalla sua istoria. Bologna, presso

la Direzione delle Piccole Letlure Cattoliche, coi tipi Mareggiani 1862"..'

Opusc. in 12. di pag. 48*

- 11 lume della verita suprema diretto ai cattolici dell'Europa. Opera com-

pilata dall'Avv. L. d'A. Firense 1862. Un vol. in 8.* dipag. 304.

Come non e noto chi sia designato per Generalmente si scorge clic lo spirito da cui

Ic iniziali sotto cui 1' autorc voile modesta- e animato 1'autore, e buono; ma quesl'opera-

mcnte cclarc il proprio nome
,
cosi e diffi- richicde piii chiarezza, ordine e ooncatena-'-

cile,
se non impossible, esporrc in pochi zione nci varii trattati a cui trapassa ,

scor-'

cenni la contencnza di qucsto libro, che toe- rendo d'uno in altro argomento.

ca rapidamcnte di svariatissimi obbietli
,

Nclla libreria Aureli, via del Caravita ^T'

dellc leggi social!, dei doveri rcligiosi, po- c nella libreria in Piazza degli Orfanelli

litici
, moral!, dell' agricoltnra, del com- -105 trovasi in Roma un deposito del pre

mercio, dell; istruzionc pubblica ecc. ecc. scnte libro.

11 Mese dei fiori, sacro alia Reina degli Angeli, con 1'agg'mnta di varie sa

ere novene e canzoucine anacreontiche. Torino 1862,, coi tipi di Pict.ro

di G. Marietti, Piazza B. V. degli Angeli n." 2, in 16.' di pag. 168.

11 principio di autorita e le tendenze del Secolo. Losanna, 1861. Un opusc.

in 8. di pag. 87.

II Silvio Pellico. Letture giovanili, religiose ed amene. Anno II." Vol. II.

Dispense 3 e 4. Napoli, tip. di Gaetano Gioia, Vicoletto Mezzocannone n." 4^

Si pubblica ogni due mesi un fascicoletto scritture, ed una tavola delle monete napo
di pag. 6i, al prezzo ammo di L.

-I, 5; litane ragguagliate alia lira italiana. La 4.*

ma la spcsa di posta a carico degli asso- e araena per parecchi brevi ed utili racconti.

ciatf. La dispcnsa 3.* conticne varie buone

I Vaticinii: ossia all' Italia gl'ilaliani. Napoli, coi tipi di Ccndrillo e Sod :

1862, in 8. dipag. 77.

In questo libretto, molto conciso ne' suoi puo avere negli aiuti inglesi e francesi, o

discersi, ma nervoso e chiaro, 1'autore lie- ne rafjiona il perche ;
dimostra come sia ne*

de prova di vero coraggio, dicendo di molte cesaria
,
ora piu che mai, al cattolicismo la-

verita, che, sotto il bastone degli stipendiati sovranita temporale del Papa ;
c concbiude,

camorritti, e vero miracolo si possano leg- riepilogando il discorso intorno alle questio-

gcrc in Napoli. Esponc dapprima le divinazio- ni di Roma e Venezia
,
dicendo che qucsta

ni varie sopra 1'avvcnire d' Italia una, non si puo aver colla forza o colle pratiche

e ne chiarisce 1' inanita
, gia provata da di mcrrato diplomatico, e quella dec cssere

I'iitti: poi dimostra clic niuna fidanza si sedc esclusiva del Romano Pontefice.

L'Anima esiliata. Leggenda di Anna Maria. Versione dal francese. Torino

tip. Giulio Speirani e figli 1862. Opusc. in 12." di.pag. 86.

La causa dell' Episcopate difesa contro un prete detrattore. Venesia, lip,

Emiliana 1862. Opusc. di Itipay. in8. Jn Roma via del Sem. n. 123. Bai. 10.

E una pieoa sconfitta data all'infelice li- prorato con una limpidezza e sodezza di

hello Pro caussa italica ad Epit copot Ca- discorso, e con tanta evidenza di fatti
,
che

tholicos. Vi si dimostrano i sofisrai di argo- e impossibile alia
piii

sottile perfidia il po-

mentazione, le mutrlazioni dei test!
,

i tra- tervi rispondcre colla speranza di successo

visamenti dei fatti storici, le menzogne ma- perfin presso i gonzi. Ne raccomandiamo.Ia

nifestc, e sopradutto la stomachevole ipo~ lettura a chiunque ania il vero : Ta quale

crisia del presbitero attore. II tutto vi 4 riuscira non meno istrnttiva che dilettevole.

Serie Y, vol. II, fasc. 292. 30 7 Maggio 1862 .
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ANOMMQ La consolazione degli afflitti , ovvero raotivi di pazienza nel-

le sOflerenze. Priraa traduziono dal francese. Modem, tipi dell" Immaco-
lata 1862.

L' Ecclesiast'.co nella Societa. Lettere fra un Rettore emerito di Semiuario

ed un Parroco novello. Operetta voltata dal francese e adattata alle co-

stumanze piu comuni del Clero italiano, da un Sacerdote lucchese. Luc-

ca, tip. Landl 186L Un vol. in 16. di pay. 308.

Quanto piu imperversa la persccuziooe menti alle costuinanzc italiane
,
ricercando

. niitro la Chiesa, raffinandosi la periidia del per minuto, c con niolto scnno. le conjjiun-

suoi nemici per corrempere il clero e sviar- ture piu ordinarie in cui puo vcrsare un

10 dalla santita della sua vocazionc, tauto saccrdote, e per ciascuna svolgendo i pre-

piu importa che questo sia irreprcnsibile, ed cettt d'un contcgno che risponda perfetta-

aggkandosi in mezzo al mondo si conscrvi mente al carattere sacro d' un Ministro di

incontaminato de' vizi che 1' inondano. Per- Dio. Ne raccomandiamo caldamente la let-

-;-!''< fu favissimn il pensiero dello zelante e tura, massime ai sacerdoti che debbono e-

-dotto Sacerdote lucchese che, voltando nella sercitare i lore ufficii nelle citta e in mezzo

nostra favella 1' opera <jiii
amninziala. ne a persone coltc.

seppe cosi bene appropriare gli ammoni-

Le condizioni del Regno delle Due Sicilie, considerate nel Parlamento di

Torino dai Deputati delle Province Meridional'!, 1862. Si vende in Rama

all'Ufficio dell' Osservatore Romano piazza del Crociferi. Un voLin 8.

di.pag^\l\, 160.

II testimonio della stamps rivoluzionaria valgono un tesoro : e desse sono la miglior

che aianifesta i danoi cagiouali al Regno di risposta a Lord Palmcrston, paroneggiantesi

INapoli dalla piemontese occupazione, riceve 1 della beata condmone delle province napo-
11 piu autorcvole suggello da quello dei de- litane, cui non poco concorse a formare. Tra

putati napolctaai nelle loro pubbliche ar- i deputati napoletani che lamentano in tutti

ringhe parlamentari. Essi,.i piu caldi pro- i toni le miserie, di cui essi stessi sono piu

pugnatori del nnovo st*to
,

essi fanno un cagioni che tcstimoni, e 51 Lord inglese che

tal dipiotnra di questo stato, ciascuno colla ogni tanti mesi decanta le beatitudini che

ua pennellata propria, cho il quadro usci- egli tra le nebbie del Tamigi T' intravede
,

tone fuori da tuttc insieme fa spavento per non e dnbbia la scoita.

la SHI inelnttabtle verita. Questo coufessiiii

j!>;i: ! .nf. fit-if.'! f.It -iiifi,,(iui.,i tl*.;-.s.ci- ?sitfl->rTt- '.}<. jf. >r,.,i-i
'

Le Scienze e le Arli sotto il Ponlificato di Pio IX. Un vol. in fol. con la-

vole incise.

Qnesto pregevole atlantc, di cui piu volte in luce 22 fascicoli, di cui gli
ultiini quat-

abbiaoio tenuto parola, c condotto innanzi tro non lascian nulla a desiderare quanto
in modo rispondente allo scopo di conser- al pregio delle ta^ole e la nitidezza dall'edi-

vare viva la memoria dei beneficii che il zione. II prezzo di ciascun fascicolo e te-

Ponteficato di Pio IX ha recato alle scienze nuissirao, avuto rispetto al merito iloll'opera,

cd alle arti ne' suoi Stati. Sono gia usciti poiche di soli baiocchi 2.

Libretto delle parti del discorso
,
ossia prime nozioni di Grammatics ita-

liana e latina. Modena, tipi dell' Immacolata 1861. Opusc. in 12. dtpay.

20, al prezzo di cent. 1.
Onori funebri della gioventu romana rendiiti alia memoria del P. Antonio

Bresciani d. C. d. G. il giorno 3 di Aprile 1862 nella chiesa di S. Lorenzo

in Lucina. Roma dalla tip. Forense 1862. In 8." di pag. 48.

Le solenni esequie celebrates! al teste de- na, riuscirono cosi nobili , cost religiose ,

*at padre Bresciani dalla gioventu Roma- cosi accette al pubblico, che moltissimi de*
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siderarono averne ana menioria-perpetna in

un lihro che accogliessc quanta allora si

fece di piu ricordevole. Quel pio flesideiio

ora e soddisfatto. Nel libro teste annunciate

leggesi dapprima I'cloqueute ed affettuosa

Orazionc funebre del ch. P. Filippo 'Balzo-

liore, Agostiniano, che fu in quel di ascoltata

dalla nuinerosissima e scelta udienza con si

grande conmiozionc. Segue una breve ma

sufficiente dcscrizione dei funerali
,

come

vennero concepiti, come eseguiti. Le eleganti

iscrizioni
;

dcttate in latino dal P. Angclini

Antonio d. C. d. G. hanuo il terzo luogo.

che s'intitolano Fiorl con riterente affetto

dtpasli sulla tomba da giovani ramani.

In fine il libro si . chiude da una breve, ma

giudiziosa confutazione che il giovane Coli-

no Kanibo, studente di leggc, fa ad un ar-

ticolo non molto accorto, che sopra VAlbum
di Roma biasiraava lo stile del P. Bresciani.

Siamo pcrsuasi che questo libretto sara ac-

cettissimo ai liouiani
,

conic un testimonio

dell'onore in cbe essi hanno la virtu con-

giunta all'ingegno : e fuori di Roma piacera

ai tanti cl'ognii grado che furono o amicij o

ammiratori del P. Bresciani. Si vcr.de da

DPJIO esse seguor.o alquautu pocsie italiane, Lii-1'aiii via del Seminario n. -125.

ANONIMO . iOsservflzioni meteorologjcheifatte in Alessandria alla.Specola

del Seminario 1861.. Anno ottavo. Alessandria 1862,, lip, di Carlo Astuti.

In 8. di pay. 28.

Raccolta di Sermon-i per ciascim giorno del mese di Maggio, sopra le pre-

rogative di Maria SSma. Opera originate fiamminga , approvata da S. E.

il Cardinale Arcivescovo di Malines. Prima versione ilaliana fatta dal Sa-

cerdote Paolo Capello. Torino 1862 , cdi'tipi di Pielfo dt G- Marietti,
Piazza B. V. degli Angeli. Milano, prcsso la ditla Boniardi Poyliani. Un
vol. inS." dipaij. 430.

Saggio sulla Questione Napoletana, con^iderata dalla slampa rivoluziona-

ria, 1862. Si vende in Roma all' Ufficio dell' Osservatore Romano piazza
dei Crociferi. Un vol: in 8. di pag. XXIV, 120.

oft '') . I'l . \r.yi i*\."ii >n ; "^;H. ' -'v .v' iV
Ji

^
r

-~T
'

Se il mal governo, che del liegno di Na- considerazioue degli uomini spassionati e

poli ha fatto il Pieinonte
,

fosse attestato critici. Questo Saggio e diviso in due parti.

all'Enropa attonita dai legittimisti oppress! ,
La priraa espone coscicnziosamente qual

c dai rivoluzionarii oppressor! ;
e attestato fosse il -Regno di Napoli prima della inva-

con plena uniformita quaiito ai I'udi: non sione piemontese, qual sia divcnuto dappoi.

vi sarcbbe piu verun dubbio ragionevole, per La seconda adduce per disteso le citazioni

chi non sia parziale, intorno alle ,sciagure cavate dai giornali rivolu/ionarii
,

che la-

ineolte a quelle miserp popolazioni.
II grido mcnlano i mali cagionati al Rcamc dal Go-

dei legittimisti e noto per una quantita gran- verno piemontese. In questa lunga serie di

de di scritti , di proteste ,
di libri : qnello testimonianze

,
cavate da gran nnmero di

dei rivoluzionarii non e men forte, ne meno giornali, non v'e un sol giornale legittimi-

universale, ma sparpagliato qua e cola nei sta, un sol giornale, che .non debba dirsi

varii giornali ,
non e udito

,
ne considerate rivoluzionario. Questo concerto e prodotto

al paro del primo, benche abbia peso ancor unicamentc dalla troppa evidenza dei fatti;

maggiore. OUimo pensiero si fu quello di pcrch'c essa sola pote strapparc quelle con-

riunirne le varie attcstazioni in un corpo fessiooi, al certo non utili alia rivoluzione
,

solo, e classificatcle per ccrti capi special!, cui quci giornali intendono di servire ad

offrirlo alia cognizione ,
e piu ancora alia ogni costo.

Sette Domeniche ed altre devote pratiche in onore dell' Immacolata Con-

cezione di Maria Verglue ,
Madre di Dio. Roma 186,2, dalla lip. Forense y

Via delta Stamperia n. 4, al prezzo di baj. 2.

un libriocioo divoto, indirizzato dal brare 42ioc scttc domoniche continue in onore

pio autore allo scopo stesso cui e intesa la della J5
T
Y. coll'accostarsi ai SS. Sacramenti

divozione cost feconda di ottimi effetti, e -che e fare altri santi escrcizi
,
a preservazione-

si pratica da' giovani per-S. Luigi ,
di cele- ed incremenlo della piu dclicata fra le virtu.
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ANONIMO Strenna ai giovaiii studiosi per 1' anno 1862. Esercitazioni

filologiche n.18; in 8. piccolo dipag.%. Modena, tip. degli eredi Bas-

soli. Dicembre 1861, al prezzo di L. ital. I.

Queste esercitazioni filologiche, le quali si
prietii

della nostra favella. Chi desidcrasse

-.anno essere dettate dall' egregio Parenti, i cinque numcri del Calalogo di spropositi

ionn un'accurata disamiaa di molte voci o dello stesso Aulore, ed i nuracri antecedent!

modi di dire, a cui il vocabolario delta Cru- di queste Esercitazioni lino al n." 15,
si-a aggiunse significazioni ed esempii iiu- potrebbe averli dalla TipograGa Cauicrale

proprii; di che il ch. filologo reca la dimo- che ne fa 1'editrice. I nuraeri -16 e 47 col

strazione concisa e perentoria. Onde ognuno presente, dal negozio Bizzarri, iu via Emi-

vede di quanta utilita debba tornare lo stu-
lia, presso la Chiesa nuova.

ilio di tali opuscoli a chiunque ama la pro-

Sulla Signoria temporale dei Papi. Obbiezioni e risposte, per A. M. Berga-

mo, dalla tip. Pagnoncelli 1859. Opusc. in 8.' dipag. 122.

Questa gagliarda e dotta scrittura usci re calzante, chiaro, vibrato, che penetra al

dalla stessa penna che la lodatissima opera fondo delle quistioni, e non lascia senza la

-
sopra la Causa dei fenomeni mesmerici, dcbita risposta ogni ripigliata dei nemici

della quale abbiauio data un'ampia Rivista delta Santa Sede. Laonde il solo rincresci-

nella Serie HI, rol. VII, p. 586, svolgen- mento che provasi, dopo averla scorsa, si is

.done poscia le dottrine nel Vol. YIII, pag. che, per ragiooi peculiar! dcll'autore, qucsto

(48 e 505. Cio val quanto dire che nella bel libro abbia, benche stampato fin dal

presente si riscontrauo la stessa dialettica 4859, tardato fin qui ad uscire in luce. II

stringata, la stessa forza d'argomenti, lo stes- prezzo e di L. it. I .

so acume di buona filosofia con un ragiona-

UB massiccio inganno della rivoluzione mostrato al popolo. Firenze 1862.

in 12. di pag. 34. Vendesi al prezzo di cent. 12, al benefizio del denaro

di S. Pietro.

Queste librettino va lutto in recare prove delle sue rirolture, non le reco se non <li-

Ji fatto con cui chiarire questa verita
;

che sordine
, guerra civile e danui d' ogni nia-

invece dello stato felice, che la Frammat- niera, di cui il precipuo sta nel conculcare

snneritt pronaetteva all' Italia in ricompensa la religione cattolica.

AVOGADRO C. EMILIO DELLA MOTTA La rivoluzione e ilMinistero To-

rinese in faccia al Papa e all' Episcopate italiano. Riflessioni retrospettive

e prospective del C. Emiliano Avogadro della Motta. Seconda edizione ri-

veduta dall' Autore e corredata di alcune aygiunte. Torino tip. Giulio Spei-

t rani e figli, 1862. Opusc. in 8. grande di pag. 95.

Di questo sapiente opuscolo abbiauio dato que abbia a cuore di vcder trionfalineiitf

jmpia notizia nel precedente volume, a pag. sostenute le ragioni della Cbiesa e della San-

"6'il. La fama ben mcritata del ch. Autore ta Sede, e svelate le arti scttarie e le perfi-

per se sola e piu che sufficiente ad invo- die della rivoluzione presente.

gliare di leggere questa sua scrittura chiun-

.BALZOFIORE P. F1L1PPO Nelle solenni esequie, celebrate per la Gioven-

tii Romana, al R. P. Antonio Bresciani d. C. d. G. nella Chiesa di S. Lo-

renzo in Lucina di il 3 Aprile 1862, Orazione del P. Filippo Balzofiore Ago-
stiniano. Roma, dalla lip. Forense 1862, in 8.' di pag. 16.

BEDUSCHI GIOVANNI La Chiave Omerica: ossia aiuto filologico-gramma-

ticale per ben tradurrel' Iliade, proposta agli student! dei Ginnasi liceali

italiani dal P. Giovanni Beduschi : corretta ed ampliataper Tommaso Sem-
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mola. Napoli, Francesco Rossi-Romano editore , Strada Trinita Maggio-
re 6, 1860. Un vol. in 12." dipag. 606.

Questo libro e di somma utilita j>c' gio- di ogni vocabolo, ma di
piii

una minuU ana-

vanctti, i quali amano d'intcndere appieno c lisi filologico-graminaticale, e (ratio tratto op-

con poca fatica il principe de'poeti ;;rcci. portune annotazioni di erudizioae che age-

Essi vi 'troveranno non solo la spiegazione volano di assai la intelligenza del testo.

BENELLI AW. FORTUNATO II suono della devozione. Versione dal te-

desco, dell' Avvocato Fortunate Benelli. Firenze, presso Giorgio Steinin-

ger, Via de' Balestrieri, 1862. Un vol. in 8." di pag. 464.

BERLINGHIERI DOTT. ROBERTO Opinion! di M. Guizot, gia Presidente

del Consiglio dei Ministri sotto la Monarchia costituzionale inFrancia ecc.

raccolte
,
ed offerte nel proprio loro idioma ai suoi fratelli italiani

,
dal

Dottor Roberto Berlinghieri di Siena. Siena, presso R. Berlinghieri e C.

editori, 1862. Opusc. in 12." di pag. 100. Firenze, coi tipi di F. Bencini.

Di queste Opinion! del Sig. Guizot ab- tutti i giudizi di
clii, essendo calvinista, scris-

liiamo discorso a lungo, nel vol. XII, serie se molte buone cose dogne di buon cattolico,

IV, pag. 527 e 662, dove tributammo a ma senza potcrsi al tutto franeare dai pregiu-

questo pubblicista In giusta lode che gli com- dizi e dalle fallacie della setta cui disgraziata-

pete per la strenua difesa da Ini sostennta mente appartienc. Premessa questa avver-

delle ragioni del Papato ; ma non trala- tenza necessaria, e lodiamo il disegno del

sciammo di prcmunire i nostri lettori con- Berlinghieri di avvalersi di tanta an tori tit

tro i pericoli in cui potrebbero incappare, in difesa del papato, e crediamo utile a

accogliendo senza la conveniente disamina molti il leggere il presente libretto.

BERTEU AGOST1NO Cenni sulla vita della M. Rev. Madre Clemenza del-

1' Incarnazione, nata Petronilla Bouchet, Superiora delle Suore di S. Giu-

seppe di Torino
,

in occasione dei solenni funerali fatli il XVI Geunaio

MDCCCLXH nella Chiesa delle medesime Suore, per il Teol. AgostinoBer-
teu. Torino 1862, coi tipi di Pietro di Giacinto Marielti, Piazza B. V. de-

gli Angeli n. 2.

BOBONE (P.) GIACOMO I frutti della superbia negli erro ri del P. Girola-

mo Bobone Domenicano
, per uua sua lettera a Don Carlo Passaglia, espo-

sti dal P. Giacomo Boboue. In 8. dipag. 46.

E un alto generoso di zclo fraterno, con molto brio e molto sale, e puo far capire

cui il P. Giacomo tcnta di corrcggcre 1' in- a certi cotali che non si ha ragione di por-

felice scguace di un traviato, mettendogli tar alta la testa, quando si ha in collo il

in mostra i frutti della sna vanita, e cor- peso d'un non so che molto prossimo all'a-

reggendolo in pubblico giacchu in pubblico postasia.

avea pcccato. Quest' opuscolo e dettato con

BOLLI A. LUIGI Vita di S. Gregorio illuminatore degli Armeni. Roma, coi

tipi della S. C. di Propaganda Fide, 1862. In 16.' di pag. 51.

Questa breve scrittura, di cu! 1'autore ci dotta ton molta unzione, con gran candore

venne conosciuto bcnche modestaraente om- e con proprieta di lingua, che invita a leg-

mettcsse il proprio nome nel titolo, e con- gere il pio racconto.

BRENTAZZOLI DOTTORE A. Della forma artistica e dell' avvenire dell' ar-

te. Lettere del Dottor A. Brentazzoli. Bologna, tip. air Ancora 1862.

Opusc. in 8. pice, dipag. 76.

In quest' opuscolo si contengono tre let- ta: della Forma, della Moralita e dell'ideale

iere ed un' appendice. Nelta prima si trat- dell'Arti; nella seconda : della forma Arti-
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stica
5

nella terza: dell' avvenire dell' arte. capaci d' impacciare anzi che di giovare.

L'appendice versa intorno al merito artisti- II quale scopo, ove sia conseguito ; pno tor-

co che fin dal 1859 mostravasi trascenden- nare utilissimo a qnesti tempi in cui tanto

te nel Listz. A ristampare questo lavoro, si promove la.liberta d' insegnaraento. Del

gia puhblicato nel 1859, fu indotto il ch. Brentazzuli ahbiamo piu volte discorso in

Autore anche da questo motive : etc in modo da chiarire quanto la sua mente, di-

esso egli si studia di <i rinvenire i sommi retta da principii savissimi in cose filosofi-

principii dell' Estctica, ed ha per fine di che e inorali
,

sia formata a tal gcncre di

sottrarre 1' Arte al fastidio ed alia tirannide j-ludii.

di teoriche accademiche e convenzionali,

BULLETTINO METEOROLOGICO dell' Osservatorio del Coltegio Romano, con

Corrispondeaza e Bibliografia per 1'avanzamento deHaFisicaterrestre. Ro-
ma> 1862.

Questo periodico scientifico esce in luce pubblicati dal \ Marzo in qna ;
ma ne da-

due volte il mese, compilato dal Ch. P. A. rerao in una prossima Appendice di Scien-

Secchi, direttore dell'osservatorio del Colle- ze natural! un sufficicnte ragguaglio. In-

gio Romano, e pubblicato per munificenza tanto speriamo che il nome del ch. Compi-

insigne di quel generoso Meceoate delle buo- latore sara piu che bastevole ad invogliare

ne Lettere e delle Scienze, che e il Princi- i cultori delle scienze natural! a procurarsi

pe D. Baldassarre Boncompagni, a cui per- tal periodico ,
dove trovcranno limpida-

cio vuolsi recare potissima parte del van- mente tracciate le vie per raggiungere lo

taggio che ne risentiranno gli studii meteo- scope e cogliere un frutto sodo delle fati-

rologici. Non e di questo luogo P esp"orre cose osservazioni meteorologiche, di cui ogni

tutto il disegno di si rilevante pubblicazio- giorno mcglio si va conoscendo 1' impor-

ne, e la contenenza dei cinque numeri gia tanze.

CASOM (Avv.) GIAMBATTISTA La starapa cattolica in Italia. Lettera al

Professore Gian Giuseppe De Doellinger di Monaco. Bologna, presso la

Direzione delle Piccoh Lctture caltolichc, Via larga diS. Giorgio, nu-

mero Til, 1862.

I buoni Italiani debbono essere sincera- senti rivolture. II Casoni incite in Leila mo-

mente grati all' Avv. Casoni per la nobile stra i moltissimi altri e valenti e coraggiosi

difesa ch'egli tolse a fare, con questa breve difensori della buona causa, e i danni cur

scrittura, della comune loro patria; a cui percio vanno incontro, e il risultato non

certi periodici stranieri aveano recato gra- piccolo che gia ottennero
,

e le oppression!

yissima ingiuria, traendo anche nel loro er- onde sono vittima da parte del Governo u-

rore il ch. Docllinger, col dar a credere che surpatore, e la costanza con cui durane

salvo due soli periodici di Roma e di To- combattendo contro il comune nemieo.

rino, nissun altro in Italia levasse la vocc Questo e un docuraento da conservarsi nella

contro le iniquita ond' e bersagliata la Chie- storia si a laude dei buoni, e si a testimo-

sa e la Maesta del Sommo Pontefice
,

e la nio della tirannia esercitata da! tristi vin-

ragione dei Sovruut spodestati per le pre- citori, sotto maschera di liberali.

CAVATTONI CESARE Tre carmi latini
, composti a mezzo il secolo XV

in lode di Vittore Pisano, de' quali il Sacerdote Cesare Cavattoni, pro-
cacciando la stampa, dedica 1' edizione all' egregio sig. Dottore Cesare

Bernasconi, che di quel solenne Artefice Veronese scrisse eruditamente e

giusto. Verona a' XXIII di Marzo MDCCCLXI, Tip. Cwelli. Opusc. in 8.

grande dij)ag. 48.

Ya innanzi a eiascnno di codesti Carmi rianti rccate da altri autori e codici, e dis-

un erudito discorso del Cavattoni, che ne cute le opinioni che, sopra i' autorita di

fa la storia, ne mette in rilievo i pregi questi carmi, si trassero in mezzo circa le

Ictterarii, ne esamina le critiche e le va- opere e la valcntia del Pisano.
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CHERUBINO (P.) DA SERAYEZZA Chi sono i Yaldesi? Risposta del P. Che-

rubino da Seravezza Misskuiario Apestolico cappuccino alle provocazioni
del Pastore Taldese Riber. Livorno, Fabbreschi 1862. In 16. di pay. 94.

Ottiuia impresa, ed efficace per tutelarc c le assurdita delle sctte protestanti, si ot-

il gregge di Cristo compi a quest! giorni, tiene talvolta a gran pezza piu die col ribat-

chi toglie di dosso ai lupi le pelli
di ague!- tcrne dottameutc le sofisticherie. Questo

lo, onde s' avvolgono per menare strage. Col libriccino si vende da Eniilio Coullomb pres-

mettcre in palese presso il ?olgo, piu facile so la' Chiesa di S. Giovanni n. 57
, per

ad essere iugannato e scdotto, le vili origin! ccut. 50.

CLARY MICHELE BASIL10 La Santa Filosofia della mente e del cuore.

ossia la filosofia dal cristiauo in rapporlo alia religione, alia morale ed alia

politica, esposta in Omelie analogue ai noslri tempi da Monsignor Mi-

chele Basilio Clary Arcivescovo di Bari. Torino tip. e libreria G.Marietti

1862. Edizione seconda torinese. Unvol. in 8. di pag. 371.

In quest' opera i sacerdoti Iroveranno un no giovarsem: come di lezione molto sugosa

csemplare di sacri ragionumenti scritti con c pia ed istrutliva intorno alle verita della

dottrina, con uuzione c con zclo sccundum religienc cattolica.

tcientiam. Ed aacbe i non sacerdoti potran-

CORIDEMO PRATILIO I Martlri di Castelfidardo, del Pastore Arcade

Coridemo Pratilio. Senza data e indicazionc di stamperia . Piccolo poema
di 3 canti in otlava rima.

GOZZA JOS. V. De immacuhtia Deiparae Conceptions.
DACIYEZZA (P.) MARCELLINO Operazione dei frati minori circa la pro-

pagazioue della Fede: Cronaea compilata dal P. Marcellino da Civezza

M. 0. Anno II, dispense 2*e3 a
pei mesi di Decembre 1861, Gennaro,

Febbraro e Marzo 1862. Roma* lip. Tiberina 1862'. Due fascieoli in 8.*

grcmde, da pay. 65 a pay. 194 .

DA YOLTURIIS'O (P.) LOREiSZO Orazione in lode di S. Giovanni Griso-

stomo del P. Lorenzo da Yolturino, Professore di lingua Greca ed Ebrai-

ca nel Convento di Santa Maria d'Aracoeli in Roma. Roma, tip. Tiberina

1862. In 8. di pag. 24.

Con 1 molta caldezra di affetto e pia va- sestonro nel reggere e menare a miglior

rieta. d' iinmagini e di (ijnre, il P. Lorenzo destino la sorieta affulatagli dall' Autore di

intesse qui 1'elogio del Santo Dottorc assu- tntie cose, Id die, c nel dilatare ed amplia-

weiulo a mostrare il gran senno del Grir re la religione del Nazareno-.

DE GIORGIO JOAN. BAPT. Institutiones philosophicae ad mentem Divi

Tliomae, tironum usui, per Sacerd. Joan. Bapt. De Giorgio in Seminario

Archiepiscopali Utinensi Professorem, accomodatae. Vol. I, fasc. 2. Utini

ex typographia Archiep. 1862.

Questo Fascicolo
,
che conduce il volume maso vi e debitamente esposta e sodamente

fiuo a pagina "192, contieie il compimeuto difesa. Di che il DC Giorgio si acquistera

della togica e parte della Fisica razionale. onorevolc seggio tra i restauratori della sa-

Come altra rolta osservammo, il libro ri- na evera filosofia; rimanendo nella meritata

sponde pienamente al titolo, giacche la dot- oscurita gVinetti detrattori che per ignoran-

trina filosofica dell' Angelico Dottor S. Tom- za o mal talento gli si attraversane.

DE IMMACLLATA DEIPARAE CONCEPTIONS. Hymnologia Graecorum, ex

editis et manuscriptis codicibus Cryptoferratensibus, latina et italicain-
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terpretatione, Palrologica comparatione et adiiotationibus illustrala, cura

Theodori Toscani et losephi Cozza Monachorum S. Mariae Cryptoferra-

tae Ordinis S. Basilii Magni. Romae, lypis S. Congr. de Propaganda Fide

MDCCCLXII. Un vol. in 4. difogli 34.

L'csame di diciotto manoscritti anticlii ha clie oltre a 70 tra SS. Padri e sacri Scrit-

somministrato molti nnovi Cantici a compi- tori greoi tributarono a Maria. Vi si trovano

(are questa Raccolta, ehc dimostra il sent!- ancora delle testimonialize affatto miovo . le

menlouniversal della Chiesa greca sul dom- quali sone state tratte da MSS. Parve bea

nia dell'Imniacolata Concczione della Beata fatto aggiungerc in fine la traduzione italia-

Ycrgine. In conferma di questo univcrsale na in verso , la quale riportasse il grec(v

sentimcnto si colse il piu btl fire delle lodi Cantico.

DEL NENTE P. IGNAZIO Colloquio spirituale fra Gesii Cristo ed il Beato

Enrico Susone dell' Ord hie del Predifcatori. Terz-a cdizione, colla aggiunta
deir Esercizio spirituale dell'eternaSapienza, e lesentenze di Santi Padri.

Roma tip. Monaldi 1862. Opusc. in 16. di pag. 126.

La sustanza di quest' operetta spirituale e II P. M. F. Ignazio del Xente compilo il

dettato del B. Enrico Susone, nel libro in- presente compendio, le cui moltcpHci edi-

titolato Delle note rupi ,
dove quel gran zioni fanno fede quanto sia grato il paseolo

maestro nelle cose dell'anima venue sponen- salutare die vi trovano le aninie dedite allo

do le vie piu dirittc e sicure da pervenire al studio delle cose di Dio.

tnaggior grado dclla perfezione evangelica.

DE' L1GUORI (S.) ALFONSO Massime eterne di S. Alfonso de' Liguori,

e Florilegio spirituale. Seconda edizione di 30 mila esemplari con aggiun-
te. Modena, tipi dell' Imm. Concezione nel R. Slab, del Filippini. 7nl6.

di pag. 336. Si vende al prezzo di L. 18,60 otjni 100 co-pie, con 8 copie

in dono; una copia separata, cent. 18.

DE-VIT VINCENZO Totius latinilat's Lexicon, opera et studio Aegidii

Forcellini
,
Seminarii Patavinii alumni lucubratum

,
et in hac edition*

novo ordine digestum, amplissime auclum atque emendatum
;
adiecto

insuper, altera quasi parte, Onomastico totius lalinitatis
,
cura et studio

Doct. Yincentii De-Yit, olim alumni ac professoris eiusdem Seminarii.

Tomill. distribulio X et XI. CATENO, COLLEGIUM Prali, apud Alberghet-
tum et Soc. in typograptiia Aldina MDCCCLXII a pag. 113 ad 272.

DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA nuovamente compilato dai Si-

ghori Niccolo Tommaseo e Cav. Prof. Bernardo Bellini, con oltre 100,000

giunte ai precedent'! dizionarii, raccolta da Niccolo Tommaseo, Gins. Cam-

pi , Gius. Meini, Pietro Fanfani, e da molti altri distinti Filologi e Scien-

ziati ; corredato di un discorso preliminare dello stesso Niccolo Tom-
maseo. Torino dalla Societa L'Unione tipografico-editrice, Via Carlo Al-

berto n. 33, casa Pomba 1861, sono pubblicate Dispense!, che giungono

fino alia voce AGIRE.

Qaesto dizionario si stampa, a tre colon- ncrsi, conciliando la maggior possihile par-

ne di nitido carattere, in 4 grandissimo e simonia con la copia dovuta. Ogni dispcnsa

sara compreso in quattro volnrai
,

ciascun sara di 40 pagine ,
ossia o fogli di slampa

de' quali constera di non meno eke -1 200 da 8 pagine ciasonno, e, per quanto si po-

pagine, senza che gli Editor! assumano ob- tra, ne verra in luce una ogni quindici gior-

hligazione stretta di non valicare questo li- ni. Tal pubblicazione regolre comincio dopo-

mite, al quale pero si studieranno di atte- la '." dispcnsa, come si era annunziato da
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principio. II prezzo d'ogni dispense e di L. tdentificlie ccc.
,
che poi si dara compiuto

2 eguali ai franchi , pagabili nell' atto di al terminc dell' Opera , Snsieme con quclli

ricevcre la dispense stessa. Le spese di porto dcgli Aulori e delle Opere citatc nel Dizio-

e dazio fuori di Torino sono a carico degli nario, dopo la Prefaziono cbe, a lavoro piii

associati. Sopra una pagina delta copertina innoltrato sara dcttata dal signor ISiccolo

<li piu dispense si anticipo 1' Elenco delle Tommaseo.

abbreviature grammalicali , filologiche ,

DUMAINE P. BONAYENTURA M. C. Delia regola di Fede cattolica, e

della Dottrina della Chi es a circa la Sacra Scrittura, per IF. Bonaventura

M. Dumaine Minor Conventuale. Bologna, tipi di S. Maria Maggiore, via

Galliera n. 482. Presso le Piecole Lelture cattoliche 1862. Opusc. in 12."

dipag. 8ft al prezzo dicent.SQ.

Questo pregevole opuscolo venne ispirato protestante, della quule rimarra agevolmenle

al suo autore dallo zelo di contrapporsi alia provata la
falsitii, dopo clie avrerno diino-

propaganda protestante, die va spacciando strata la verita della regola di fede cattolica,

libercoli atti ad annebbiarc, se non anclie la quale fitta in mente a' leggitori, li guar-

spegnere nclle meuti degli. incauti, il lume dcrk dall'errore e li fara atti ad iropugnarlo;

delta fede cattolica. Presc cgli adunquc a ri- e perche ci si porgera il dcstro di parlare

battere i sofismi dell' Apostata Achille De un po' distesamente intorno a cose cbe si

Sanctis pubblicato in un libercolo die ba per appartengono alia Sacra Scrittura cd allo

titolo. Si pud leggere la Bibbia? Quistione studio di essa. Questo libro ci pare cbe

indirizziiln al buon tcnso di tutti i Cat- risponda pieaamente all'inteoto dcllo Scrit

tolici. E scelse tal libercolo da rifiulare si tore
,

e mamli in dileguo le .perfidie dcl-

percbe in esso contiensi la regola di fede 1'apostata.

ELENCO GENERALE degli oggetti spediti dal Governo Pontificio all'espo-

sizione internazionale di Londra pel 1. Maggio 1862 per mezzo del Mi-

nistero del Commercio ecc. Boma tip. della Rev. Camera Apostotica 1862.

Un vol. in 8." dipag. 64.

EROLI MARCH. GIOVANNI Iscrizioni di Tarquinia, date in luce dal Mar-

chese Giovanni Eroli di Narni, nell'A/6-Mwi di Roma, anno XXVII, e nel

Giornale scientifico agrario letterario di Perugia, vol. YI, anno 1861, di-

spensa l. e qui ricorrette. Narni tip. del GallameJata 1861.

FABI MONTANI 11 Dizionario Moroniano
, ragionamento di MODS. Fran-

cesco de' Conti Fabi Montani. Roma tip. delle Belle Arli 1862. Un opmc.
in 8. dipag. 42.

In questo opuscolo sono succintamente enciclopedia ondc il (lav. Gaetano Moroni
,

esposte le origin!, la storia
,

la conteucnza col suo Duionarto, giovo gli studii di cose

ed i pregi di quella copiosissima ed crudita storicbe ed ecclesiastiche.

FIASCAIN1 (Mons.) ATT1LIO Discorsi sacri di Monsignore Attilio Fia-

scaiiii, Yescovo d'Arezzo, raccolti e pubblicati per cura del Sacerdote

Don Yittorio Del-Corona. Firenze, lip. dell'Editore 1861. Abbiamo rice-

vuti i fascicoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
,
con i quali resta compiuto il Vo-

lume II di pag. 428; cd il Volume III, dei discorsi sopra il Purgatorio,
e condotto a pag. 176.

FORTINI
( Ab.) PAOLO Gl'Istituti religiosi tradolti davanti al tribunale

della vera opinione pubblica, perl'Abate Paolo Forlini, Dottore in ambo
i diritti. Seconda edizione dopo quella di Napoli. /?oml862, dallo stab,

tip. Via del Corso 387. In 8. piccolo di pag. 30, af prezzo di bai. 10.
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FRASSINETTI GIUSEPPE II Paradiso in terra uel celibate cristkuio, per

Giuseppe Frasslnetti Priore di Santa Sabina in Geneva. Torino, tip. di G.

B. Paravia e Comp. 1861. Opusc. in 16." aipag. 128.

GAVAIRON L. 0. La sovranitft temporale del Papi difesa contro 5 suoi

propugnatori. Traduzione del M. Alfonso Landi. Bologna direzione delle

Piccole Letture cattoliche, 1862. Tipi di Santa Maria Maggiore, Viet

Galliera n. 482. Opusc. in 12. di pag. 48, al prezso di cent. 20.

GAUME AB. La profanazione della Domenica, considerata sotto 51 rap-

porto della religione, della societa, della famiglia, della liberta, del

benessere, della dignita umana e della sanita, dall'Ab. Gaume, autoredel

Catechismo di perseveranza ; con ima appendice di poesie popolari. Mo-
dena, tipi dell' Imm. Concezionc MDCCCLXII. Un vol. in 12. di pay. 182.

Qoesto libricciao forma la dispensa -l. 6 Appendici da diffondersi fra il popolo, e

dell' anno 5. della Collezione di letture si maoda il tutto franco entro lo Stato per

amene ed oneste-^forie seconda ; per la sole it. L. 3 all'anno, da farsi tenere alia

quale sono pubblicati sei somii;!i:inli volumi Tiporjrafia dell' Immacolata
,

mediante un

ogni anno, di complessive pagine H52
, Vaglia affrancato.

piu si ilanno ad ogni associate 24 oopie <li

GENOINO GIULIO Etica drammalica ossia la scienza dei costumi ad uso dei

Giovanetti per Giulio Genoino. Terza edizione, Vol. II, contenente i dram-

mi per le fanciulle. Parma Pietro Fiaccadori 1862. Un volume in 16. di

pag. 338.

GERBET Memorandum dei Cattolici franccsi sulle minacce del Piemonte

contro Rama, perMonsignor Gerbet Yescovo di Perpignano. Roma, Up.
Monaldi 1862. In 8. grandc di pag. 88.

Questo bellissimo opuscolo ,
dcttato con avrcbbe un compiuto trionfo della presenle

qnella evidenza di ragioni c con quel nerbo rivoluzione. Vendesi, al prezzo assai modico

d'eloqucnza che e propria del Yescovo di di bai. 10 presso il Monaldi, via delle Bot-

Perpignano, benche sia spccialmcnte indi- teghe oscore num. 23
; presso il Bonifazi

rizzato a' franccsi, giovera molto ad illumi- Piazza del Gesu num. 47; e presso 1' Ossani

nare anche gl' Italiaui sopra i risultati die a Pie di Marmo, num. 2 i A.

G. H. C. Legittimisti e LiberalL Schizzo per G. B. C. Fircnze 1861

Opusc. in 8. di pag. 60

L'Autore del presente opuscolo c il me- puscoli, pare troppo scarsa tal lode, -se non

desimo valente giovane che indirizzo a' cat- significa ch'egli ha molto e sodo ccrveilo ia

tolici quelle si calde parole, con cui, sotto testa, e cobili sentiment! nel cuorc. Poicke

il titolo La pieta forte, adopcravasi a scuo- buone c sane idee, diritti principii e fjene-

tere soprattutto la giovcntu, affinche smet- nerosi affetti sono qui da lui inculcati con

tesse gli Hrnani risguardi, o per meglio dire brio e con forza; ricordando ai legittimisti

le coptrte vigliaceherie, e si dichiarasse i Joro doveri, ed i modi da compierli ;
ed

francamente pel bene che nell'intimo dell'a- intuonando all'orecchio dei liberali certe ve-

nimo pur conosce ed ama. Di che accennam- rita chj
essi mostrano di non capire ma che

mo qualche cosa- ncl preced. vol. pag. 755. vogliouo cssere divulgate per creare una so-

Ci si fece sapcre da Firenze che lo scrittore: e da ed efficace .opinione pubblica in favorc

uno dei pochi giovani che hanno ancora la delta buona causa,

testa sul bnsto. A nui. dopo Ictto i suo! o-

GH1LARDI (Moos.) GIO. TOMMASO Riparaaioiie cristiana verso ilSom-

mo Pontelice Pio IX ; ossia doveri dei Cattolici specialnrente italiani verso
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II Papa e la Patria, in faccia alia odierna propaganda protestante ed al

suoi fautori. Opuscolo di Mons. Gio. Tomiraiso Ghilardi de'PredtcaAori,

Vescovo di Mondovi. lorino, tip. e Ubreria diGiacinto jftfariefli 1862.

Opusc. in 8. grande di pag. 98 , cite vendesi al prezzo di cent. 80 o benefizio

del Deuaro di S. Pi etro.

Questo nuovo frntto della dottrina e deHo

zelo dell' egregio Mons. Ghilardi riesce op-

portunissirao pei tempi che corrono, come-

puo vedersi dal semplice titolo, a cui ri-

sponde pienamente il contenuto. Dove il

Prelate dimostra e i diiitti di cui e rivestito

il Sommo Pontefice, e Ic sofferenze che gli

sono inflitte dalle sette politiche e religiose;

c i benefizi di cni 6 fonte inesausta il su

premo Pontificato per tutto il mondo e spe-

ciaimente per V
Italia;

e quello che in par-

ticolare dbbesi fare dai cattolici in difess

della Sede di Pietro, con 1'ossequenza e 1'a-

more, con 1' opera del senno e della mano,
e col sussidio della preghiera e del Denaro

di S. Pietro.

GRAZIOLI P. PIETRO Vit a del religiose gioyane Cailq Giuseppe Fedeli,

della Congregazione dei Baruabiti, descrilta dal Padre Pietro Grazioli, Sa-

cerdote della medesima Cougregazione. E vita di D. Luigi Lurani, chie-

rico regolace Baruabita. Seconda cdizione emendala. Milano tipografiae
Ubreria Arcive.scovile, DittaBoniardi-Pogliani di E. BesozzilSftl. Un vol.

in 16." dipag. IX, 71, e 57, al prezzo di fr. 1.25.

Dall'ampia rivista cho noi abbiamo data, ampie, ma tutte d'liomini altamente vene-

nella Serie IV
,

vol. I
, p. 74 , di alcun e randi per insigne picta , per frutti d'opere

delle prime Vite
,

onde si compone questa apostolichc e per merito di sapcre; onde

edificante Collezione, i nostri lettori possono puo ricavarsi dalla lettura di esse una dovi-

inferire quale sia lo spirito con cui sono zia di santi ammaestramenti intorno alia vita

condotte le seguenti ,
le quali no n cedono ecclesiastica e religiosa ed al modo di con-

punto per verun titolo alle prime ,
e sono durre le anime a Dio.

gia in numero di oltre a 22
, piit o mono

GUERMERI ANGELO Manual e pel commerciante dei legnami. Cubazionl

dei legnami squadrati e rotondi, con cenni risguardanti 1'origine dei bo-

schi, 1'analisi dell' albero, i dati per distinguere alcuni alberi di costru-

zione ecc. Opera di Angelo Guernieri. Trieste, Colombo Coen tipografo

editore, 1862. Un vol. in 12. di pag. 19.0, corredalo di tavole,

JAMIN P. D. JSICOLO Placido a Scolastica, sopra la maniera di governarsi
nel mondo in cio che concerne la religioue. Opera del Padre D. Nicolo

Jamin, Benedettino, tradotta dal francese in italiauo dal P. Luigi da Mis-

saglia. Torino dalla tipografia dell' Armenia, Via della Zecca n." 34, casa

Birago, 1862. Un vol. in 12." di pag. 215, che forma le dispense 19 e 20,
del 1." e 15 Ottobrc 1861, della collezionc di buoni Ubri a fuvwe della re-

liyione eattolica, che con le presenti pubblica gta 284 dispense.

KELLER Discorso del sig. Keller recitato al.C0.rpo Legislaliva di Erattcia

H 11 Marzo 1862. Prima versione iialiana, Bologna presso la, Diresione

dellc Piccole Letture cattoliche , Via Larga di S. Giorgio n. 777 , 1862.

Opiisc. in 12. dipag. 30.

Del merito e dell' importanza Ji questo. sono una prova del quanto in esse fossero

discorso abbiamo dato un cenuo in questo toccate sul vivo le piii gravi quistioni del

volume a> pag. 118, e la cura e la Yeomen- tempo presente ,
e svelate le trame deyli

za, con cui i ncmici della Santa Sedc prcsero impujnatori del Pontclicato roman.o.

a ribattcrlo nellc stesse Camere francesi
,
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LA GU1DA DEL POPOLO Letture famigliari per 1'educazione del po-
polo e della Gioventii. Anno I, vol. I, Numeri 1.' 2.* e 3. In 16. di pa-
gine 48 per ciascuna dispensa. Firenze lip. Birindelli 1862.

Raccomandiamo assai questo ottirao pe- 659. II prezzo d'un trimestre
e, per Firenze

riodico, che si pubblica due volte il mese, e L. it. 2, 30; per tutti gli Stati annessi al

contiene buoni, brevi e articoli di fondo, rac- Piemonte L. it. 2, 80; altrettanto per gli

conti interessanti, ed una cronaca religiose. Stati Komani, franco sino al confine; pel

Le associazioni si ricevono dal tip. Simone Veneto L. it. 3, oO.

Birindelli, in Firenze, via dei Content! n."

LEFOUR Aritmetica agricola ,
che contiene 1'aritmetica applicata ad un

gran numero di problemi di agricoltura, delle Tavole di rapporti agricoli
e di riduzioni delle vecchie misure italiane nelle nuove, di Lefour, antico

coltivatore, Ispettore generate dell' agricoltura ecc. Prato, tip. di Ranie-

ri Guasti, 1861. Un vol. in 8." piccolo di pag. 224.

Questo e il 3. volume della Biblioteca con 120 incision!
;
Ttrreni c ingraft*, del

del Coltivatore
, pubblicata per cnra di sig. Lefour

,
con 32 incision!. Ciascnno si

Giovanni C.ianli. I due primi Yolunii sono vende separate al prezzo <U L. 5.

intitolati: / lavori de' rampi, di V. Borie,

LETTURE CATTOLICHE Giuseppe e Isidore
,
ovvero il pericolo dei cat-

tivi compagni. Roma, dalla lip. Forcnse, in via delta Slamperia .* 4. Un
volwnetto in 16.' dipag. 104.

II presentc opuscoletto e il 10" dell' anno Corso presso piazza Sciarra Num. 53^, nella

terzo delle Letture catloliche. Ogni asso- librcria Bonifazi piazza del Gesu num. 17 .

ciato, per bai 30 1'anno
,
da pagarsi antic!- e nella Libreria ccclesiastica presso la piaz-

paUmente, ricevera 42 souiiglianti fascicoli, za di S. Ignazio. II grazioso race/onto con-

della somma totalc di pagg. circa -1200. Le tcnuto in questa puntala pel Marzo, puo tor-

associazioni in Roma si ricevono nella Tipo- narc utilc e piaccvole a' giovanctti, come i

gratia Forense, nella tip. Olivier!, Via del scguenti ,
che formano la puutata di Aprile.

Laleggenda di Genoveffa di Brabante
;

il Sire di Champfleury e il Pelle-

grino di Hal.

LETTURE CATTOLICHE per 1'Obolo di S. Pietro. Bertinoro, tipi G. C. Ca-

pelli e Comp. 7n8.' di pag. \bper ciascuna dispensa.

Di queste Letture sono pubblicati i pri- sposizione dellc cerimonie del Baltesimo
;

if

mi quattro nunicri, e contengono: il -I." un 3." ed il -5," sutto il titolo: L'uomo propo-

dialogo in forma assai popolare, per ri- ne e Dio ditpone, una novella molto attra-

battere la calunnia che S. Bernardo con- cnte. Siamo persuasi che la diffusion* di

dannasse il Dominio temporale del Papa; il questa lettura puo fare gran bene.

2.* a maniera di racconto, reca una bella

LUISELLI RAFFABLE Trionfo della Cristiana lelleratura sulla Pagana :

Dialoghi di Raffaele Luiselli. Roma, 1862, dallo slabilimento lipofjrafico ,

Via del Corso 387. Un vol. in 8.* di pag. 108.

L'argomento di questi Dialoghi oltre al- porge ridotto in succo sostanzioso c agevole

1'esser vero e altresi nobile ed illustre: mi- a tutti; e oltre a cio condito di grazioso sa-

rando a far risaltare quanto 1'idea cristiana pore sia per 1'amenita del dialogo, sia per la

abbia innalzato le lettere, e rendutele au- varieta delle dcscrizioni
,

sia infine per la

guste e vantaggiose. Cio che molt! chiari in- forbita cleganza dello sti!e. Quest' ultimo ci

gegni e di varia dottrina forniti fecero con scnibra il piu spiccato pregio di questo li-

vaste e profoode disquisizioni ,
il Luiselli bro : e ci da speranza che I'autore, sempre
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piu perfczionandosi nello studio dei nostri fin qui ha fatto. al servizio clella verita re-

migliori scrittori, riesca ad uoa non ordinaria ligiosa e social?, di cui si mostra tan to caldo

eleganza, la quale disposers serapre ,.come propugnatore.

MARTINENGO FRANCESCO Ginetta, ossia della morte d'una santa fanciul-

la. Racconto di Francesco Martinengo, prete della Congregazione della

Missione. Seconda edizione, con correzioni ed aggiunte. Torino, tipografia

Giulio Speirani e figli, 1861. Un vol. in 12.e di pag. 240.

MENCACCI CAY. RAFFABLE II giorno 6 Febbraio 1862, in cui, nella Ve-

nerabile chiesa di S. Maria in Vallicella, solenni esequie celebravansi alia

nobil donzella Clotilde Datti delle piu rare
, religiose e civili virtii ricca-

mente adornata
,
nel fior degli anni rapita all' amore

,
alia speranza dei

congiunti, all' ammirazione degli amici. Inno. Roma, tipografia Salviuc-

ci 1862.

E un fiore olezzante di pio e gentile affetto deposto sopra la tomba dell'amata cugina.

MUZZARELLI ALFONSO La risposta dei Yescovi d' Italia alia nola Cir-

colare del Ministro Miglietli ,
e la loro noncuranza del famoso libro

Pro Caussa italica , giustificata dal presente opuscolo sui Doveri dei Pre-

lati nelle tribolazioni della Chiesa, del cpleb. Can. Alfonso Muzzarelli,

teologo della Sacra Penitenzieria di Roma. Torino, tipografia Giulio Spei-
ranei e figli, 1862. Opusc. in 8.' dipag. 76. Si vende a cent. 60, a vantag-

gio del Denaro di S. Pietro.

La ristampa di questo opnscolo del chiar. posito di non piegare alle esigenze dei ne-

Muzzarelli torno opportunissima all'nopo di inici di Santa Chiesa, non e effetto di mene

far tocrare con mano a certi rattolici mode- reazionarie o di acciecamento per ispirito

rati, sempre in affanno per mettere d'accor- di parte politica ,
ma adernpimento d' uno

do il vero col falso, il giusto con 1'ingiusto, stretto dovere di coscienza, che non si puo
Cristo con Satana, che il contegno dell'Epi- tradire senza una specie di apostasia.

scopato italiano, forte e inflessibile nel pro-

NICOLAI (Sac.) GIACINTO L'amico dei Seminarist! e dei novelli Sacec-

doti. Ripo.transone, tip. di Corrado Taffei 1862. In vol. in S.' piccolo di

pag. 178, al prezzo diL. 1,50.

Questo libro sara pure utile per chi vuol ne cmle e scolastica
,

dei pericoli in cur

dare buon indirizzo a' soininarii, e coglierne s' incorre nl tempo delle vacanze; e qnindt
il frutto inteso dal Concilio Tridentino. In passo passo guida il chierico fino al Sacerdo-

22 Capitol! 1'Autore discorre del fine di chi zio, e con savii ammonimenti lo indirizza pci

vi entra, dei difetti onde ha da correggersi, varii ufficii e ministeri ecclesiastic! in cui

dei inezzi che percio si devono usare, del puo essere occupato, notandone i vizi da fng-

contegno da osserrare qoanto alia educazio- gire ed i doveri da compiere.

OPISCOLI RELIGIOSI, LETTERARII E MORALI Torao XI, Fascicote

trigesimo secondo. Modena, tip. degli eredi Soliani. Edizione in 8. della

quale si pubblica un quaderno di pag. 160 ogni due mesi.

Torniamo a raccomandarc caldamente la di ital. L. 5, 25 per ogni tomo o scrnestre;

lettura di qnesti belli ed eruditi opuscoli , per le province scrvite dalle Poste Sarde

che sono frutti degli studii d'uomini versa- il prezzo annuo e di L. \ (
,
00 cffettive. Per

tissimi nella Ictteratura e nelle scienzc. II le altre province e di L. it. -15, 50. Le spe-

prezzo anticipate di associazione c in Modena se di post* sono a carico degli associali.
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ORLANDIjXI GRLAIsDO Manuaje da agric-oltura pralica generate, compi-
lale tlair Ingegnere Orlando Orlaittliui di JFireuxe. Edizioue prinia. Fii'cu-

ze , Giuseppe Polverini cditore, 1861. Stamperia nelle loyye del Grano.

Un vol. in 8." di pug. 432.

PAUSLM (Sac.) GIUSEPPE Gli sludii religiosi i gii error! del secolo, le-

Vzioni intorno ai Sacrament!, alia Sacra Bibbia cd all' ultimo periodo di

Storia Ecclesiastica dal Cone, di Treuto infiuo a' noslri giorm per il Sac.

Giuseppe P'ausini professore uel Seminario di Molfetta. Bart, tip. Gissi. Un

vol.,in 8. dipafj. 112.

Gomprende quest' opuscolo in einqoe le-; JfrfF iatroduaione il ch. Professcre mostrasi

;ioni. divise ciascuna in due parti, le (rat- siiiceramente devoto al Sommo Pontofice cd

tazioni di alcuni punti piu rilevanti dolla agli insegnanienti dclia Chiesa roinana ri -

dottrioa cattolica sopra i Sacrament!, la Bib- spettb al giudizio che dee recarsi delle pre-

bia, e Fultimo periodo di Storia ecclcsiastica senti rivolture e delle mene protc^tanti con-

del Coneilio di Trento fino ai nostri giorni. tro 1'nnita della fede cattolica.

PECORIISI CARLO I fasti cattolici ossia Storia della Reliaione di Cristo

dalla fondazionft sino ai modern! tempi, di Carlo Pecorini. Tomo sesto.

Sciwna,, dcdlipirdi Luigi Swmbolvno MDCCCLXII.

Quest' opera si pubblica per associazio- circa -to volumi soaiifjlianti, di cui si pubbli-

ni' in rolnmettt in 8. come il presente di ca uno ogni due mesi. Col premdR Tolume

pag. 278, che per gli associati dello Stato questo compendio di Storia ecclesiastica c

va a L. 2, 10, e per quelli dell' estero a condotto fino al Kbro docimoquarto, che

L. 2, 90. Tutta 1' opera sara compresa in discorre della prinia meta del secolo VIII.

RE-SDU (Mons.) LUIGI Lettera a S. M. Federico Guglielino IV Re di

Prussia, per Mons. Luigi Rendu Vescovo d' Annecy, preceduta da un cen-

no istorico intoruo alia vita dello stesso Prelato. Veroione dal francese

per G. Bobbio, Sacerdote Barnabita. Parma, Pietro Fiaccadori 1862. Un

vol. in 8. di pag. 206.

II Fiaccadori e, come fu il Marietti di Rendu e tale scrittura da non potersenc rile-

Torino, uno dei pochi tipografi che consa- vare 1' importanza e i
prefjfi

in poch'i cenni

crano tutfa 1'opera loro alia pnbblicazione di bibliografici ; ma dalle ample lodi che ne fe-

libri o reliffiosi o veramente utili ma scevri cero i diarii cattoliet ben possono i nostri

sempre d'ogni pericolo pei lettori. Ora egli lettori argomentare come fosse appropriata

pose mano ad una Collezione delle p.iu ce- a' nostri tempi , per cliiarire 1' indole ed i

lebri ed -utili opere itlrttttite pel comtin rapporti dal Catto'icismo. II cenno istorico

bene della sorieta> di moderno dettato, tra- sopra la vita di Mons. Bendu fu scritta-dal-

dotla per la prima volta in italiano ad 1' eloqueate e pio M. Mernrillod; e la vcr&io-

inedite originali. II pi-csento volume poo ne del P. C. Bobbio precede sciolta e con

servire di saggio pei seguenti, si per la ni- proprieti di lingua e di stile non comune

tida stampa a bei caratteri, e si pel pregio alle ordinarie versioni dal francese.

delle opere da stampare. La letteta * Mons.

RESOLUTIONS SEU DEGRETA AVTHENTICA Same Congregatiouis Indul-

gentiis Sacrisque Reliquiis praepositae ,
ab anrto 1668 ad annum 1861 ,

accurate collecta ab Aloisio Prlnzivalli, Insignis Basilicae S. Mariae in

Cosmedin Archipresbitero, SSmi Dbmini Nostr'; Pii PP. IX a cubiculo ad

honorem, .ac suffecto ab actis emblem Sacrae Congregationis. Romaeex

officina Societatis Aurelianae anno MDCCCLXII. Un vol. inS.'dipay. VIII
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612. Alia fine si trova aggiunta un' appendice eli altre pagine 343, col

titolo

APPENDIX SEU ALTERA COLLECTIO Quamplurimorum Summariorum Indulgeu-

tiarum, quae tarn pro allquibns Ordiuibus regularibus ac Sodalitatiljiis ,

quarn pro nonnullis Ecclesiis piisque locis a Sacra Congregatione In-

dulgentiis Sacrisque Rellquiis praeposila, authentice recognita sunt ac

probala, ab anno 1668 ad annum 1861.

Questo importantissimo Tolume di piii di Ossani
,
Via di Pie Ji Marmo N. 24A, al

860 pagine in tutto di bella e nitida stampa prezzo di paoli -15.

si vende in Roma presso il liLraio Giuseppe

R1PANDELLI CARLO Quaiido in memoria della Passione di G. C. la San-

tita di N. S. Papa Pio IX visitava la Santa Basilica Yaticana nei vener-

di di Marzo 1862, Carlo- Ripandelli, in argomento di devota esnltanza.

Oraaggio religioso. Cinque sonctli pel cinque venerdi, ed un Inno pel gior-

no della Risurrezione. Prezz-o baj. 2.

ROBOT*! DEL FISCALE P. GIACOMO Storia della vita di S. Bruno ,

Yeso598' di Segni e Abbate di Montecassino, scritta dal P. 'Fr. Giacomo

Robotti del Fiscale, di Solero-Alessandrino, Francescano. Alessandria,,.

tip. di Asluti Carlo 1859. Un vol. in 8. di pag. 75.

Cenni storici intorno al glorioso Yescovo di Tours S. Perpeluo, protelto-

re dell'insigne Borgo di Solero-Alessaudrino. Giunta al preced. volume

dipag. 20.

Queste scritture del P. Robotti sono con- mezzate al racconto storico savie riffessioni,

dotte con molto studio di critica snpra le .opportune pei tempi correnti, ed ogni punto

genuine memorie, die serbansi dei Santi da e corredato di copiosa erirdizione, intorno

lui presi a celebrare. In esse vanno iatram- all'epoca in cui vissero que' Santi.

ROHRBACHER Storia universale della Chiesa cattolica dal principle del

mondo sino ai di nostri, dell' Abate Rohrbacher, dotlore in Teologia del-

I'Universita cattolica di Lovauio, professore nel Seminario di Nancy, ecc.

Prima versione italiaua sulla terza edizione, contenente moltissime cor-

rezioni, variazioni ed aggiunte dell'Autore, in seguito agli appunti fatti

alle due precedent'! edizioni della sua opera. Torino, per Giacinto Ma-
rietti lipografo-libraio, 1862. Volume XIII, compreso nei fascicoli 1, 1, e

3, con I'indice del volume di pag. 770. / due primi di quesli ire fasci-
coli formano le dispense 1 e 2 di quest' anno , doe 37 e 38 del Rorh-

bacher, per la Biblioteca Ecclesiastica.

SANTI YINCENZO Dell' orgaoismo vivente, ossia della vita organica. Pe-

rugia 1862, tip. G. Barbera inS. Severo. Unopusc. m8. dipag. 92.

LJ

Autorej come maestrevolmeute ha fatto sticasoltanto puo servire di sicura guidaacki

piu volte, applica all' argomento i principii ama il verace progresso scientifiro della Cio-

filosofici di S. Tommaso d' Aquino: giacchc logia e della Fisica in generale (Pag. \\ ).

egli a ragione sostiene die la filosolia scola-

SCHENARDI GIOVANNI -
IlPapalo sconosciuto dalla riforma. Poclu

articoli di Giovanni Schenardi del fu Guglielmo. Napoli, stab. lip. di Fe-
derico Vilale, 2 e i Largo Rcgina Coeli 1862. In 8.' piccolo di pag. 80.

L' Antorc j>rese in qnest'opnseolo a rifiu- d* Italia per intendimento politico 'di abbat-

<are alcnr.i dejli crrori della 'Riforma pro- tore la sovraaita temporelle del Papa, e con lo-

testanto, ojjgidi riscalclucciati da' rijesu-ralori scopo u'linio di prcsliarc il Cattolicismo.
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iSERYl CAV. GASPARE La nuova scala del Yaticano , opera dell' Archi-

tetto Cav. Filippo Martinucci ; discorso dell'Architetto Car. Gaspare Ser-

vi, letto nella toruata della Pontificia Accademia Tiberina, il di 11 Marzo

1861. Roma tip. Menicanti, in 8.* dipag. 30.

SOC1ETA PISANA per la facile diffusione di Letture caltoliche. Document!

*cclesiastici contemporanei. Fasc. 1. dispensa di Gennaio e Febbraio.

Pisa tip. fliLetlure cattoliche 1862. In 16. diparj. 96.

Questo primo fascicolo dell' importante Miglietti solto il 26 OttoLro. In un segnen-

collczione ili Letture cattoliche, di cui si e te fascicolo si pubblicherauno altre leltere

avviata la stanipa in Pisa, contienc raccolte sullo stcsso argomento, o incditc flnora, o

tutte !c rispnstc, jjia fatte di pubblica ra- riserbate per niotivi tli prudenza a raiglior

;;ioru>, dei Vescovi italiani alia Circolarc del tempo.

SORIO P. BARTOLOMEO Un probleraa Dantesco astronoraico, sciolto dal

P. Bartolomeo Sorio D. 0. Verona, stamperia Yicentini e Franchini I' anno

MDCCCLXII. In** dipag. 8.

;STUB PAOLO. I modi di far bene e star bene, conversazioni pqpolari del

P. Paolo Stub Barnabita. Torino , tip. Speirani e Tortone , 1859. in vol.

in 8.' di pag. 238.

Di questa utile e graziosa operetta abbia- libri giacciono inefficaci al bene intcso
,

sol

no esposta la conteaenza e i pregi nella perchu non abbastaDza divulgati ;
e questo e

nostra Appendice liibliograftca della Serie uii di quelli die possouo frattiir molto bene,

IV, Vol. X, p. 5-iC. Vogliamo pero qui rin- massiiue quando vada per le inani della

novanie 1'annunzio , perche talvolta i buoni giovcutu.

-L4NCREDI (Ab.) GIUSEPPE Comuientario intorao la vita di fticcola Trulli,

Canonico d^lla Basilica Cattedrale di Alatri, con un saggio delle sue poe-

sie, per 1'Ab. Giuseppe Tancredi
, professore d'eloquenza nel Giunasio

di Frosinone. Roma, stabilimento tipografico Aureli e Comp. 1862. Cpusc.

in 8. dipag. 68.

Questa vita e scritta con sapore di buona ammaestramenti die lo scrittore ne ricava,

.i;i;;iu(,
con istile sciolto ed elegante senza torna utilissima a promuorere I' amore alle

xlare Del manierato, e con forme che lie sode virtu omle si dee adornare la vita d'un

readono piacevole la lettura; mentre la su- Ecclesiastico.

*tanza dei fatti narrati e la saviezza dvjli

-TARNASSI PAOLO A Cristo Re. Inno di Paolo Tarnassi . Roma stamperia
della S. C. de Prop. Fide 1862.

Scelti e nobili sono i concetti esprcssi della favclla gareggia con la dolcezza dell'ar-

in quest' inno, con versi nci quali la grazia nionia.

THOMAE (S.) AQL'IKATIS Doctoris.Angelici ,
Ordinis Praedicatorum

, Opera

pmnia ad fidem opUmarum editiouum accurate recognila. Parmae ex

,typ. Pelri Fiaccadori. Fascicoli 92, 93, 9i, 96, e 97.

I fascicoli 92 e 93, pubblicati nel ISCI, I fascicoli 94, 96 e 97, col 95 gia pubbli-

soflo il compiiucuto del Tomo I della Ca- cato nel -1864, condussero fino alia pagina

tena aurea in Matthaeum , JUarcum, Lu- 520 il Torao II della meJcsinia Catena, e

cam et loannem, che risulta di pagine ill. furono pubblicati nel -1862.

TIZZANI YINCEINZO La celebre contesa fra S. Stefano e S. Cipriano per
Yincenzo Tizzani, dell'Crdine de' Canonici RR. Laterauensi, Arcivesco-
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vo di Nisibi. Si aggiungono gli Atti Proconsolari del martirio di S. Ci-

priano, ed il libro De Unitate Ecclesiae. Roma, prcsso i SaMucci 1862.

Un vol. in 8. dipag. 365.

Di somrna rilevanza e qaest'opcra del Jot- e quegli die io difendo da nerissima calun-

to Arcivescovo di Nisibi, siccome quella che nia inventata da scaltriti crctici, e direnuta

v intesa a risolverc una dulle piu famose pasto soavc dei nemici dclla sovranita pon
-

oontroversio della Storia Ecclesiastica. L' as- tiGcale, mentre da pochi scrittori cattolici

sunto di tutto il libro si compendia in que- non fu che ncgli ultinii tempi rigettata, sic-

ste brevi parole, onde 1'Autore comincia la come parto infelicissimo dei Donatisti. Per

sua introduzionc. * La difcsa di un Yescovo assommare in pocbe parole i pregi singolari

africano dalle calunnie di anticbi eretici e di quest' opera, dobbiamo dire die spiccano

ilalla semplicita degli scrittori cattolici, e 1'og- principalmente in essa una erudizione vasta

jjetto della prescnte mia discussione. Egli e ben c soda, nna critica profonda e calzante, ed

giustocbeun Yescoro, quale iomi sono, pren- una limpidezza insigne di discorso; doti tan-

da la difesa di un altro Yescovo, martirc illu- to piu degne di commendazione, in quanto

stre del cattolicesimo, gloria dell'Africa, ama- si inco'ntrano ncl trattato d' una delle qui-

to dai Pup!, venerato come martirc della Chie stioni piu controverse c piu annebbiate della

sa romana. S. Cipriano Vescovo di Cartagine Storia Eeclesiastica.

TOSCAM THEODORUS V. De Immaculata Deiparae Conception.
VANDONI FRANCESCO Spiegazioni dei Vangeli di tutte le Domeniche

dell'anno, coll'aggiunta di altri Sermoni e Panegirici ,
del Padre France-

sco Yandoni Barnabita, gia Prevosto parroco diSant'Alessandro. Fasci-

colo I, 2 c 3, che formano il volume primo di pag 474, in 8.' grande.
Milano tip. e libreria Arcivesc. ditto, Boniard :

-Pogliani di E. Besozzi 1862.

VENTURA BARTOLOMEO Istruzioni famigliari per agevolare all' intelli-

genza della gioventii il catechismo diocesano, del Sacerdote Bartolomeo

Ventura. Quarto, edizione, con lunghe ed interessanti aggiunte. Sampierda-
rena 1862 , coi lipi di Francesco Vernengo con permissions ecclesiastica.

Opusc. in 12. di pag. 116.

Questo libriccino ci serabra molto appro- stantesimo di pervertire gl'Italiani, special-

priato all' intento di sgomberare la mente mente del yolgo. I parrochi, massime delle

del minuto popolo da quel nembo di tri- Campagne, se ne potranno valcre con utilita

viali obbiezioni contro la fede c il magiste- per darlo leggere ai giovani che pericolas-
ro dclla Chicsa, con die si affatica il prpte- sero.

VENTURI LUIGI Del Bassorilievo rappresentante resaltazione della Croce
del Prof. Giovanni Dupre e della Scultura in Italia, considerazioni di

Luigi Venturi. Firenze coi tipidiM. Cellini e C. alia GaUileiana 1861.

Un opusc. in 8.' di pag. 22.

VESCOYI ITALIANI Lettere Paslorali ed Indulti per la Quaresima del 1862.

Raddoppiandosi il furore della tempesta, 1' indolc della vera liberta e le sfrenatezze

rebbe anche per divina virtu la fortezza dei ccn cui ora essa e scambiata, levo tal gri-

Vescovi, i quali, tolta occasione dagli In- do, che cbbero a farscnc piu edizioni. L'al-

dulti per la quaresima, non e a dire con
tra, pure eloquentissima e plena di fuoco,

quanto zelo, con quanta chiarezza di espres- dell' egregio Arcivescovo di Spoleto Mons.

sioni, con quale apostolica liberta abbiano Arnaldi
,
intorno al trionfo che largamente

amnioniti i fedeli dei pericoli onde sono at- si sta niaturando per la Chiesa, in mezzo

torniati, e sfolgorata 1' empieta dei tristi e alle sue pcrsccuzioni ed ai suoi disastri, e

dei persecutori di Santa Chiesa. La Pastorale capace d' infiammare ogni cuoro cristiano

Ji Mons. Arrigoni, Arciv. di Lucca, sopra eon sens! di soda picta. Belle pure e ri-

Serie V, vol. 11, fasc. 292. 31 10 Maggio 1862
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spondenti si alle diffieili conginnhire di !\fons. Brinciotti, VesC. di Bajnora ;
di

tempi, e si alle speciali condiziom delta Dio- Mons. Pieiro Rota, Vesc. di Guastalla
;

di

cesi, trovammo le altre poche Pastorali che Mons. Vespignani, Vesc. di Orvieto
;
di S.

ci vennero alle mani; e sono quelle del . il Card. Araat Vescovo di Palestrina; di

Teol. Sossi,- Vicario Capitolare d' Asti
;

di MODS. D' Angennes, Arciv. di Vercelli.

VOGABOLARIO della lingua italiana, gia compilato dagli Accademici della

Grusca, ed ora nuovamente corretto ed accresciuto dal Cavalier Abate

Giuseppe Manuzzi. Seconda edizione riveduta e notabilmente ampliata
dal Compilatore. Dispense 27, 28 e 29 dalla voce ESSERE alia voce FIORE,

a pag. 464. Firenze, nella stamperia del Vocabolario e del testi di lingua ,

MDCCCLXI.
ZEFFI GIOVAN FRANCESCO Epislole di S. Girojamo, volgarizzate nel

secolo X\Tda Giovan Francesco Zeffi, edite nuovamente per cura di un

Religioso dei Servi di Maria. Firense , presso Antonio Giuntini Edit. Li-

braio dietfo le Campane dl S. Lorenzo 1861. Un bel volume di buona

stampa in 8. grande di pag. 746, coi tipi di G. B. Campolmi.

Di qttesta insigrie compilazione delle epi- possiamo sbrigarci in pocln cenni bibliogra-

stole di S. Girolaiuo, del ralore del loro lici, ma ci riserbiamo a tornarvi sopra con

volgarizzamciito, e delt
; erudita prcfaziene miglior agio,

che le mando innanzi il dotto editorc, non

ZINBLLI MONS. FEDERIGO. Lezloni teologali sogli errori del giorno,
lette nella Basilica Patriarcale dl Venezia, daH'Illmo e Rmo Mons. Fede-

rico Maria ftob. Zinelli, Yescovo eletto di Treviso, Yenezia-, dalla tipo-

gmfia Perini 1861. Volumt 1. e 2.' to 16." di pag. 123 e 17*.

Dall'ampia Rivtsta die
,

nella Serie IV, le Leziorii edite ed inedite, e Jestmandone

vl.' VIII, pag.' 729, abbiamo data intorno il prorento a vantaggio del Denaro di San

alle Lexioni flHOtocrt libri dei Maecabei, Pietro. Tutto vien cotnpreso in 5 rolunii

i noslri leUori avranno potato argomenta- par! ai doe qni annun/iati
,

i quali con-

re del merito speciale delle opere di Mons. tengono le Lezioni recitate dopo la Penteco-

/inclli; delle quali poi si pose mano ad uua ste del I ISO I : e il prezzo di tutte 1' opere e

edizione compiuta, inettendo a stampa tutte di Fior. 2 v. n. a.

i. ,i. *'.-. ii i'>u*



CON-TEMPORANEA

Maggio 1862.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICH. 1. II Santo Padre a Porto d'Anzio ;
suo ritorno in Roma

2. Articolo del Giornale cli Roma sopra le cristianita della Cina e Concin-

cina 3. Golletta per sussidii alle Religiose spogliate dal Governo usur-

patore 4. Angherie fiscali contro il Vicario eapitolare di Bologna
5. L'amministrazione piemontese nelle province pontificie descritta da un

italianissimo 6. Lettera di monsig'. de Merode contro alcune delle molte

calunnie di lord Russell 7. Riuscimento dellaLotterra dei doni offerti al

Santo Padre.

1. II Santo Padre avea compiuto, come accemwmmo altra volta,

senza sentire alcun detrimento alia rigogliosa sua sanita, tutte le fati-

cose cerimonie delle solennita Pasquali, ed aceolto a udienza piu e piii

centinaia di forestieri d' ogni naziooe
,
bramosi di deporre a'suoi piedi

1' omaggio d' una deyozione e d' un amore, che va crescendo in propor-
zione deH'aumentare che fa la pertidia e 1'accanimento de' suoi neraici

mascherati o scoperti. Dopo cio credette Sua Santita di dover cedere al

conmne desiderio de' suoi amantissimi figliuoli ,
e prendere alcuni giorni

di riposo e ricreazione a Porto d'Anzio, dove si reco nel pomeriggio del

Mercoledi 23 d'Aprile. Alia sua dipartita assistette una moltitudine gran-

dissima di gente, che invocando la sua benedizione, ad alta voce espri-

meva affettuosissimi voti per la conservazione ed il felice ritorno del-

1'augusto Padre e Sayrano ;
si che 1'entusiasmo del popolo vinceva la

splendida pompa ufficiale, con cui le autorita civili e le niHitari delle trup-

pe francesi aveangli presentati i loro ossequii. II Qiornale di Roma venne

poi ragguagliandoci di quanto accadeva a Porto d'Anzio, dove eransi
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attendate buona parte delle milizie ponlificie, con lutto il battaglione de-

gli Zuavi, ed alcune balterie d'artiglieria, di cui il Santo Padre si degno-

visitare poi a parte a parte 1'accampamento.
Tutta 1'augusla famiglia dei Reali di Napoli si condusse cola nel gior-

no 30 Aprile ad ossequiarvi il Santo Padre, che la tenne seco a mensa;
alia quale furono ammessi pure il Principe Borghese ,

e le Principesse
Orsini e Barberini

;
e nel pomeriggio, mentre il Santo Padre ricreavasi

col passeggio nella villa
,

il Re e la Regina coi Principi di Napoli visita-

rono 1' accampamento delle truppe pontificie. E impossibile descrivere

Tentusiasmo, con cui queste manifestarono i sensi in loro destati all'aspet-

to di quelle auguste vittime della tirannide rivoluzionaria. Quel sublime

infortunio, portato con tanta maesta e irraggiato dalla gloria della eroica

difesa di Gaeta, sembrava infondere in tutti uno smanioso ed irresistibile

desiderio di dare e sangue e vita, per rivendicare la giuslizia conculcala

e la santita dei piu sacri dirltti manomessi dalle piraterie raazziniane dei

Garibaldi e dei Cialdini, come dalle perfidie e dai tradimenti di falsi amid
e difensori. 11 Re Francesco II con suo fratello D. Gaetano Conte di Gir-

genti ivi si rimasero poi ospiti del Santo Padre, e nel giorno seguente
assistettero alle militari esercitazioni a fuoco

,
che furono eseguite con

ardore ed impeto e precisione mirabile.

Furono altresi a Porto d' Anzio
,

in segno di omaggio, e ricevuti alia

mensa di Corte , dopo 1' udienza del Santo Padre, S. E. il Barone Bach

Ambasciadore d' Austria
,

il Generale Conte de Goyon, ed il Gen. Mi-

chelet, Comandante la brigala franc.ese in Albano. Sua Santita ogni gior-

no faceva lunghi passeggi con cui viemmeglio rinfrancare le forze, e vi-

sitava ora la magnifica villa dei Borghesi a Nettuno
,
ora le scuole delle

Maestre Pie, ora il nuovo Spedale militare, ora il casino di qualcuno dei

nobili Roman! che stanno altorno
,
ora le rustiche dimore de' pescatori

con cui intralteneasi amorevolmente
,
distribuendo medaglie e corone e

santi consigli ,
confortando tutti con la paterna benedizione.

Finalmente la mattina del 3 Maggio il Santo Padre degnossi di bene-

dire solennemente le nuove bandiere pei varii corpi del piccolo suo eser-

cito, che di propria mano consegno a' loro Comandanti ,
e prima d'ira-

partire la solenne benedizione ,
voile accrescere la inaesta del santo rito

coll' indirizzare a tutte le milizie un breve e commovente discorso
;
nel

quale, toko argomento dalla Invenzione della Santa Croce che in tal gior-

no si celebra dalla Chiesa, incuoro i soldati a mantenersi sempre, come

erano stati pel passato ,
fedeli alia propria bandiera e prqnti a difenderla,

adoperando cosi verso di essa come il cristiano fa verso la Croce, che e

il veissillo di ciascuno che milita nelle milizie di Gesu Cristo.

Sulle ore 3 '/, pomeridiane di quello stesso giorno il Santo Padre, do-

po ricevute nuove e commoventissime dimostrazioni d'affetto e d'amore

delle milizie e del popolo ,
si mosse pel ritorno a Roma. Alia stazione
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della Cecchina le truppe francesi gli rendettero di bcl nuovo i dovuti ono-

ri, come furono riammesse ad ossequiarlo le autorita ecclesiastiche e mu-

nicipali di Albano e di Genzano. Giunto poi, per la ferfovia, alia stazio-

ne di Porta Maggiore ,
fu accolto dal plauso di una moltitudine straordi-

naria di cittadini di ogni eta e di ogni condizione. L'apparato festivo del

luogo fu animate dalla piii entusiastica esultanza degli accorsi
,

lieti di

poter miovamente deliziarsi della presenza di tanto Padre e Sovrano.

Nel moniento che il Santo Padre scendeva a terra, fu tale lo slancio del

popolo verso 1' augusta Persona sua, che non yalendo a rattenerlo ne le

guardie ne i famigliari ,
in un istaate trovossi in mezzo ai figli che con-

trastavansi il modo di arrivare*, se non a baciargli, almeno a toccargli

le sacre vesti. SuaSantita, fra queste dimostrazioni di affetto soave-

mente commossa
,
riceve gli ossequi da S. E. il signor Generale Conte

de Goyon, Aiutante di campo di S. M. 1'Imperatore dei Francesi, e Co-

mandante in capo 1'armata francese, e da S. E. il sig. Generale Coman-

dante la piazza, come pure da Mons. Deleg. Apostolico di Roma e Comar-

ca. Ma le accoglienze clamorose ed entusiastiche che salutarono il Santo

Padre alia slazione, si prolungarono per tutta la via lunghissima ch dalla

delta porta conduce alia residenza apostolica, essendovi accalcato il po-

polo a yenerare e salutare il Pontetice-Re. Nella piazza della Basilica di

S. Pietro
,
ove era schierata la Guardia Paladina di onore

,
e lungo il

Borgo NUOYO, essendo gia declinato il sole, vennero accesi al suo pas-

saggio molti bianchi fuochi di bengala. Sua Santita, ricevuta nella resi-

denza yaticana dagli Eminentissimi e Rftli signori Cardinal! Palatini, dal-

la sua nobile Anticamera e dai suoi Ministri di Stato
,

si ritrasse
,

in

ottimo stato di salute, poco dopo le ore sette e mezzo, nei pontiticii ap-

partamenti.

2. Dopo queste gioie con cui Dio si piace di consolare il suo rappresen-
tante e Vicario qui in terra

,
ci sembra di dover mentovare le splendide

palme mietule da' martiri di Gesu Cristo nelle rimote regioni della Cina

e della Concincina, dove la persecuzione, che infierisce piu che mai dac-

che i francesi mossero guerra all' impero Annamila
, insanguino e di-

strusse fiorentissime cristianita. Intorno a che ecco quanto leggesi nel

Giornale di Roma del 29 Aprile.

Mentre tutto faceva sperare che nella Cina avesse quindi in poi a pro-

sperare la Religione cattolica, specialmente dopo il permesso di poter-
vela liberamente predicare e professare, apprendiamo invece con dolore,

che in una gran parte di quel vastissimo impero, e per fatto specialmen-
te dei ribelli

,
ferve contro i cattolici la persecuzione. La quale piu fiera

e tremenda imperversa poi ne
1

regni della Concincina e del Tonkino, a
motivo degli editti regii ivi pubblicati. Questa persecuzicne si somiglia
alle piu antiche e piu barbare. Se ne potrebbero. segnalare molti atrocis-

simi fatti
,
ma non consentendolo la brevita di un giornale, ed ayendone
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anco piii o meno altri fogli parlato, ci limiteremo a dire, che da relazioni

autentiche e degnissime di fede
,
venute da cola

, sappiamo che in molti

luoghi deUa Cina Si e eccitato il popolo contro i cristiani
,
col pretesto di

essere stati essi i promotori dell'attuale guerra fatta dagli europei ai ci-

nesi. Si spargono fogli contro gli europei, i quali si accagionano di ogni

male avvenuto o che ayyenir possa in que' luoghi ,
si dipingono coi phi

neri colori
,

si scaricano le piu atroci calunnie contro la religione di Cri-

sto, e si tenta di distruggere in tal guisa non solo i benefici effetti del

conceduto permesso, ma quanto yi avean fatto gli antichi missionari. Nei

regni poi della Concincina e del Tonkino, i mandarini superior! sono im-

potenti a frenare i mandarini inferiori, i
-

quali sostQnuli dalla ingannata
moltitudine se ne giovano per foraentare la persecuzione. A. tale scopo
contribuiscono assai la urbana milizia , che appunto con questo fine si e

stabilita, e i cosi detti letterati, perpetui ed accaniti nemici del nome cri-

stiano. Ne piccolo e gia il numero delle yittime, o per dir meglio degli

eroi
,

i quali per confessare la religione di Gesu Cristo hanno sostenuto

coraggiosamente ogui piii spietato tormento. Dei Yicari e Prefetti apo-
stolici alcuni si sono nascosti

,
altri sono doyuti fuggire dalle loro Sedi

,

altri sono stati uccisi dopo essersi fatto strazio de' loro corpi. A fine di

ben conoscerli, si e presentata loro la croce, acciocche pria di entrare in

alcun villaggio o citta la calpestassero: uso che diceasi di gia abolito per

sempre. Non e bastato a que' missionari 1'appiattarsi nelle selye, 1'inta-

narsi nelle viscere della terra, il tentare di salvarsi nel mare. In ogni

luogo ove infierisca la persecuzione si e data loro la caccia
;

si e usato

ogni inganno per discoprirli. Carceri, battiture, slogamenti di ossa, yiye

fiamme sulle carni tanagliate, il piii delle yoke ban preceduto il loro ul-

timo supplizio. E neppur contro i morti si e lasciato d'inyeire, facendosi

de' loro cadaveri il
piii crudele goyerno. Fanno ribrezzo e pena le tur-

pitudini di alcuni supplizi ,
usati appunto per mettere in orrore e discre-

dito la religione cristiana co' suoi ministri.

In mezzo a tante ealamita e di non lieve conforto il yedere lo zelo,

la premura, la carita de' Yicari apostolici e de' Missionari
,
e con quanta

generosita sieno prodighi della loro vita, anelando di spargere il san-

gue per la fede. Sono Vescoyi ,
sono sacerdoti secolari e regolari ,

e perfino monache e pie donne, le quali iraperterrite yanno incontro ai

piu spietati tormenti. Ne vi mancano fra le yittime ancor quelle degli

indigeni, che assai yolentierosi accorrendo in aiuto de' missionari, dei

preti e de' Yescoyi
,
ne vergognandosi di appalesarsi cristiani

, spargan

pur essi il sangue, o si sottopongano a tormenti i piii aspri con quel co-

raggio e con quella ilarita che Iddio solo concede ai suoi servi fedeli.

Speriamo che le orazioni di tanti martiri e di tanti fedeli muoyeranno

fmalmente il cuore di Dio^ e che ancor questa persecuzione tocchera pre-
sto il suo fine con quei trionfi che usata e sempre a riportare la Chiesa di

Gesii Cristo .
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3. Toccammo nel precedente quaderno della pietosa colletta, avviata

da\YOsservatore Romano,
r

per sovvenire di qualche refrigerio ai patimenti

ed alia fame, onde la crudelta dei ristauratori delfordine morale si piace

di torturare le religiose dei Monasteri nelle province da essi rubate alia

Santa Sede. Come aDio piacque, la carita dei fedeli si mosse al bramato

intento, e col giorno 30 di Aprile la somma gia raccolta tocco gli

scudi 476, 82; che furono distribuiti a soccorso di 10 Monasteri; dei

quali i due primi ebbero I'tino sc. 16*2,52; 1'altro sc. 79,02. Erano altri

otto Monasteri scrive 1' Osservatore del 1." Maggio, che aveano stesa la

mano alia carita dei Romani e di tutte le anime pietose ;
e grazie a Dio

hanno trovato di che allievare, almeno per un istante, la loro immeritata

miseria, giacche possiamo mandare ad ogni monaca il soccorso di sc. 1 e

baiocchi 11,5 . Onde si vede quanto sia d'uopo che, quanti possono,
tanti concorrono a si pia opera. L' Osservatore per conformarsi a giusti-

zia ed alle intenzioni [dei benefattori scomparti le limosine avute a' di-

versi Monasteri, ragguagliandole a un tanto per testa. Riapri poscia una

nuova colletta allo stesso scopo, la quale ai 5 di Maggio avea gia fruttalo

sc. 53,10. Ma quid sunt haec inter tantos?

4. Niuno de'nostri lettori avra dimenticato con quali altissime querele
i liberali d' Italia e diJFrancia, ed anche certi Governi sempre prouti a

far da paladino per tutte le idee generose, lamentassero 1'arresto di rnoc-

signor Bialobretzky Amministratore della Diocesi di Varsavia. Ma quei

raedesimi che vedevano in quel fatto, certamente deplorabile, una enor-

mezza da barbari e imprecavano percio al Governo russo, ora, non che

trovino una parola* di biasimo contro il Governo di Torino perche carce-

ra, processa, spoglia, esilia, opprime da un capo aU'altro d' Italia

i Vescovi e i preti fedeli al loro dovere, ne menano vampo e fesla,

e plaudono, e 1'incoraggiscono a ricalcare la mano, e spingere le cose

ad ogni estremo. Ed i tiscali del nuovo regno non si fanno troppa

coscienza di raddoppiare d'ardore nel vessare con ogni maniera d'an-

gherie le misere loro vittime. Talvolta I'eccesso dello zelo li trae per-

sino a minutezze ridicole. Monsignor Canzi
,
Vicario capitolare di Bo-

logna, sostenuto nelle carceri di S. Lodovico, avea ottenuto dal Pro-

curatore del Re la facolta di spedire una Circolare solita a promulgarsi

per le Rogazioni maggiori- e minori della Chiesa. Avendola scritta in

carcere, il Yicario le appose con tutta verita questa data : dalle carceri

di S. Lodovico; poi la mando stampare ed affiggere. II Miuistero pub-
blico

, appena ne fu informato
,
mando subito spiccarne dai muri gli

esemplari gia pubblicati , sequestrare gelosamente gli altri : e intimo al

Vicario che o togliesse quella data
,
o non si pubblicherebbe la Circola-

re. E cosi dovette fare il prigioniero, essendogli persino tolta la liberta

di dire: Sto in carcere. Oggimai son vicini a tornare i tempi, in cui le vit-

time della- tirannide doveano scrivere lettere di ringraziamento a Cesare
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che le meiteva alia merce del carnetice, e per giunta doveano istituirlo

erede dei proprii beni !

5. Ne solo il Clero ha ragione di lamcntare 1'oppressione degli usur-

patori. Quelli stessi che, ribelli al proprio Sovrano, favorirono a potere

1'usurpazione delle province sottratle ai dominii della Santa Sede, comin-

ciano a levar alte strida contro la mala amministrazione e lo sgoverno a

cui quelle sono in preda. E qui giovera riferire, con le proprie parole del

Corricre dell' Emilia, la pittura che a Bologna si fa della beatitudine re-

catavi dal Piemonte. Fu senza fallo fatalissimo per 1' Italia il volere

adottare per principio d'unificazione, 1'applicare il sistema piemontese in

tutto. II piccolo Piemonte, paese eminentemente militare
,
aveva in tutte

le amministrazioni inlrodotta una specie di burocrazia, organizzata a

modo militare. Quei popoli, tardi e lenti in tulto quel che fanno, aveyano

attaccata tale un' importanza a tutte le minime formalita
,
che spesso sa-

crificavano e sacrificano ad esse la sostanza istessa delle cose. II regno
essendo piccolo e ristretto

,
abbenche sentisse il peso di quegli strettis-

simi legami, che tutta ne inceppavano la sua vita, pure procedeya rego-

larmente. Ma oggi yolere e pretendere , che le stesse meschinissime for-

me burocratiche debbano e possano governare il grande regno d' Italia
,

e follia. Le amministrazioni procedono tutte lente e inceppate, e spesso

gli affari restano seppellili per ir.teri mesi senza che si possa saper nulla,

cagionando cosi un immense malumore nelle popolazioni, alle quali biso-

gnerebbe far sentire col fatto , che, cambiato il governo ,
tutto precede

con regolarita, prontezza ed esattezza, essendo il goyerno al seryizio del

pubblico. Amici
,
come noi siamo, del goyerno non ci peritiamo di dire

chiaramente ai Ministri: Guai a voi ed all' Italia se non osate spogliarvi

della burocrazia ! Anzi sappiamo che si e formato nei Minister! una spe-

cie di camorra che neutralizza ogni forza, ogni attivita, ogni yita. Usino

pure i signori Ministri quanta diligenza essi yogliano, diano ordmi pres-

santi e decisi, che nulla sara mai fatto.

6. Se cosi si fanno sentire coloro che possono luffare il grifo nel truo-

golo del Governo, pensino i nostri lettori che cosa non dovrebbero dire,

se godessero d'un' ombra di liberta, gl' imparziali o le vittime degli usur-

patori ! Ma e indarno sperare che i liberali si contentino d' essere, almeno

di tanto in tanto, coerenti ai principii che essi bandirono per recarsi in

mano, con la tiducia dei gonzi e 1'aiuto delle moltitudini imperite, anche

gli ufficii de' diplomatic!, le armi straniere e la protezione dei governi.

Dunque essi continueranno a mentire e ad opprimcre, cerli di trovar sem-

pre a loro disposizione un Palmerston, un Russell od unLayard che pren-

dano a far la loro apologia. Giustizia vuole per altro che almeno qualche

volta la voce della verita si faccia udire, e son parole di verita, molto pene-

tranti, quelle che si leggono nella seguente lettera di Mons. De Merode,
Pro Ministro delle Armi del Santo Padre, al ch. March. Normamby, di
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eui e uota la franchezza nel tratlarc secondo lor raeriti i Boncompagni ,
i

Cialdini, i Garibaldi, i Farini e il riraanentedi quellacoorte di pertidiosi

o di masnadieri che assassinarono 1' Italia. In essa lettera Mons. De Me-

rode prende a ribattere alcune tra le molte calunnie onde il Russell, a

servizio della rivoluzione italiana, avea offeso il Governo pontificio, ed

insultato eziandio all' esercilo francese di presidio nelle province romane,

rispetto ai procedimenti verso i Icgittimi difensori dei diritti di France-

sco II. Scrive dunque il coraggioso prelate nei termini seguenti.

Signer Marchese. Ella mi permettera, io spero, di approfittare ad

una volta e della conoscenza che Yostra Eccellenza possiede in alto gra-

do degli uomini e delle cose d' Italia
,
e delle relazioni clie io ebbi 1'onore

d'avere con lei
,
durante il soggiorno di Sua Santita a Firenze nel 1857

,

per intrattenerla un istante sopra alcuna delle piu notevoli inesattezze del

discorso di lord Russell alia Camera dei Lordi, il 27 Febbraio scorso. Se-

condo i resoconti dei giornali, 1'onorevole conte, parlando degli uomini

che, in seguito ai combattimenti contro i piemontesi, si rifugiavano sul

territorio pontilicio ,
avrebbe delto : Quando questi ladri ed omicidi so-

ft no arrestati e disarmali dalle truppe frahcesi, sono nuovamente yestiti

ed armati dal Governo pontificio, ecc.

Io non esamino da qual parte siano i ladri e gli omicidi in questa

guerra che il nobile Lord ricusa di chiamar civile, senza dubbio perche i

piemontesi furono aiutati da legioni ungheresi , inglesi ecc. per soggio-

gare i napoletani : ma lord Russell converra che niente sarebbe piu diffi-

cile che di trovare qualche traccia dell'azione del Governo di Sua Santita

nella permauente commedia, che egli afferma esisiere tra le autorita pon-
tificie e le truppe Frances!, sopra un teatro cosi ristretto com' e la parte

degli Stati oggidi preservati dall' invasione. Di queste traccie non ne esi-

ste e non puo esisterne alcuna. Per non parlare che dei disarmi operati

dalle truppe francesi
, giacche quelli non meno important! operati dalle

truppe pontiticie sono passati sotto silenzio nel discorso di cui si tratta
,

egli e verissimo che molte volte le truppe francesi arrestarono e disarma-

rono bande che s'erano rifugiate ed aveano tentato di riformarsi sul ter-

ritorio pontificio. Learmi staggite in somiglianti occasion!, e consegnate
alle autorita pontificie, sono sempre state 1'oggetto delle ricevute piu re-

golari. Nulla e piu facile che di verificarne oggidi il deposito nei magaz-

zini, ov'esse si trovano. Quanto alle vestimenta, 1'esercito francese non

ispoglia gia i disgraziati che arresta o disarma : una tal condotta non en-

tra nelle sue abitudini. Come adunque vi sarebbe da distribute vesti-

menta ai rifugiati ,
di cui qui si tratta? Ha tuttavia potuto avvenire, in

casi eccezionalissimi
,
che qualche individuo, coperto solamente di vec-

chi cenci, abbia ricevuto vestimenta indispensabili sopratutto nella sta-

gione attuale.

Lord Russell non afferma nulla che non sia appoggiato a documenli

ufficiali. Cosi nel momento stesso, in cui accusava formalmente d'ipo-
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crisia le truppe francesi e le pontificie ,
la sua dclicatezza DOQ gli per-

raetteva di accettare la discussione sul faraoso proclama del colonnello

Fantoni , per la mancanza di un'edizione ufficiale di questo documento,

benche questo fosse preceduto e susseguito da molti altri documenti ana-

loghi che lo rendevano cosi verisimile. 11 nobile Lord ha dunque fondato

le sue affermaziooi r'elative agli Stati pontificii su documenti
,
che egli

considera come perfettamente sicuri. Altrimenti egli distribuirebbe la

giustizia con due pesi e due misure. Forse Vostra Eccellenza credera

utile di fargli notare 1' inesattezza di quei documenti
,
e di chiamare cosi

la sua attenzione sulla sfiducia che meritano le fonti
,
a cui egli ha at-

tinto fin qui le sue informazioni in ordine agli affari d'ltalia e degli Stati

pontificii in particolare. Ricevete
, signer Marchese

,
1' espressione dei

miei sentimenti di distinta considerazione. SAVERIO DE MERODE.

7. Da-poco piu di due mesi si e dato principio alia distribuzione dei bi-

glietti della lotteria di offerte cattoliche e gia la Commissione Direltrice

della medesima ha dovuto metier mano alia stampa del secondo milione

di biglietti. I doni pure seguitano ad affluire da tutte le parti ai piedi del

Sommo Pontefice
; quanto prima Yerra pubblicata una quarta nota dei

premi colla quale questi giungeranno al numero di mille. L' estensione si

rapida e si prodigiosa di quest' opera ,
mentre recar deve consolazione

al cuore del nostro Santo Padre in mezzo a tante amarezze
, impone alia

Commissioner obbligo di fare in modo che, se non tutti saranno favoriti

dalla sorte nell' estrazione
,
molti almeno possano ritenere una memoria

del soccorso dato al Vicario di Gesu Cristo. Da questa considerazione e

sorto il proponimento di donare un ritratto del Sommo Pontefice Pio IX

a chi prendera venti biglietti della lotteria di offerte cattoliche. Questo
ritratto

,
aflidato a Yalente bullino

,
verra distribuito dai signori Depu-

tati della Commissione tanto a coloro i quali presero gia i biglietti , quan-
to a quelli che ne prenderanno in avvenire.

DUCATO DI MODENA. 1. Istanze fatte dal Chiesi a Torino, pei compensi a' Car-

bonari suoi complici ;
sono reiette dal Senate 2. Schiarimenti ufli-

ciali sopra le conftsche negli Stati Estensi 3. Altre interpellate del

Chiesi perehe si faccia un processo al Duca di Modena ; spiegazioni date

dal Piemonte.

1. Uno dei primi atti del medico Farini, quando si fu impadronito di

Modena con titolo di Dittatore
,

si fu di decretare un grasso compenso
a quelli fra i degnissimi suoi consorti o complici nelle opere settarie delle

precedute cospirazioni ,
i quali avessero percio incorso danni o sequestri

o confische per sentenza de' tribunali Estensi. Questo decreto non fu per
altro effettuato

,
almeno in maniera da appagare le bramose canne di co-

desti cerberi
, sempre affamati d' oro come assetati di sangue. Di che
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altaraente si risenti un cotal Chiesi ,
antico suddito di Francesco IV da

Este
;

il quale, per essere stato uno dei primi che si ribellarono al proprio

Sovrano, merito d' essere Ministro del Governo provvisorio dell' Emilia,

poi Consigliere di Stato a Torino e Senatore del Regno. Costui pertanto
nella tornata del 15 Aprile, in pieno Senato, mosse una interpellanza al

Ministero sopra quel fatto; e, dopo un diluvio di villanie e di calunnie

contro il Governo degli Estensi
, propose che si desse piena esecuzione

al decreto Fariniano. II Conforti , Ministro Guardasigilli , rispose che per
effettuare quella legge ditlatoria erasi nominata una Commissione

;
ma

che i membri di essa non aveano mai potuto mettersi d' accordo
; laonde

questa si ra disciolta. Che il Governo presenterebbe sopra cio una legge
al Parlamento, in virtu della quale si dovessero restituire i beni immo-

hili
,
che vennero in mano del Governo stesso

,
e che spettassero a' dan-

neggiati per cause politiche, dichiarando pero di non risarcire coloro che

avessero ricevuto danno dalle confische o dalle arbitrarie distribuzioni

dei beni fatte dai passati Governi. II Chiesi non fu pago, ,
ma rincalzo la

domanda per 1'attuazione del decreto Fariniano del 21 Luglio 1859. II

Senato pero aderi al disegno del Conforti e passo all' Ordine del giorno.

E cosi fu rirnesso a sedere il Chiesi.

2. Or e da sapere che codesta interpellanza muoveva da calunniose

supposizioni ,
indirizzate a far credere che sotto il Governo Estense le

confische arbitrarie lioccassero a dirotta. Intorno a che troviamo ufficiali

schiarimenti nella Gazzetta ufficiale di Vienna sotto il 25 di Aprile, dove

leggesi quanto segue.

Alcuni giorni sono, venne annunziato da Torino, e prima di tutto

telegraficamente ,
che : In seguito ad una interpellanza di Chiesi, il Se-

nato ha approvata la proposta del Ministero di restituire a' loro pro-

prietarii gl'immobili confiscati per motivi politici dal rovesciato Governo

modenese. Valga a schiarimento la esposizione seguente. II Governo pie-

niontese, rappresentato dal dittatore Farini
,
emise un decreto, con cui

vennero destinati i beni privati del Duca di Modena conie risarciraento

delle spese sostenute daicomuni per le II. RR. truppe austriache e dei

precedent! esuli politici ,
ed e conferraato il sequestro dei beni del

Duca, ordinato dal cosi detto Coramissario sardo Zini. Non si sa che co-

sa sia avvenuto delle rendite di questi beni, che sinora aramontano a tre

annate
;
e pero certo che non ne parteciparono ne i comuni ne gli esuli.

Fuori di alcune affatto tenui pension!, pagate a pochi servitori della Cor-

te, sembra che tutti gli altri importi sieno caduti nelle borse dei cupidi ,

poco coscienziosi amministratori degli attuali dorainatori.

Chiesi e reo d'alto tradimento verso il Governo estense, e nell'anno

1848 si rese fuggiasco; il Governo si limito a considerarlo come esilia-

to
;
la sua proprieta non venne menoraamente toccata. Lungi dal volere,

colla sua proposta , promuovere un atto di giustizia nel Senato piemon-
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tese, Chiesi ha piultosto, colla sua mozione, tracciala la via ad una com-

pleta confisca dei beni ducali. Per quanto finalmente concerne lo spau-
racchio delle cosi dette confische, resla fermo che, sotto il Goveruo del-

1'attuale Duca di Modena, non segui una sola confisca, quantunque, per
la rivoluzione del 1848, sarebbe stata in alcuni casi giustificata e piena-

mente fondata sul codice vigente. II Duca introdusse all' incontro, nel

1855, un nuovo codice penale, in cui e intieramente abolita la confisca.

In seguito alle congiure negli anni 1821 e 1831, furono pronunziate in

via affatto legale, e non in forma di persecuzione (
come un foglio si

compiace di esprimersi) alcune sentenze di confisca, le quali pero ricad-

dero piu a benefizio dei creditor! che del fisco. Le principali furono

quella inflitta 1'anno 1820 contro un certo Toschi
,

il quale, nella sua

qualita di cassiere al Ministero di Finanza, aveva tolto allo stesso una

grande somma
;

e 1' altra contro il tenente maresciallo Zucchi
,

il quale

(essendo stiddito modenese) fuggi nel 1831 da Milano, dopo avere

mancato alia sua parola d'onore, essersi posto alia testa del Governo

provvisorio a Modena, aver quivi governalo per alcuni giorni, ed essersi

rifuggito ad Ancona con 600,000 franchi tolti alle pubbliche casse. In

ambedue questi casi, il primo dei quali nulla ha di comune colla politica,

la confisca e da considerarsi come rifusione del danno
;
ed e inoltre da

avvertire, che ne i beni di Toschi
,
ne quelli di Zucchi bastarono a ri-

sarcire il danno, da essi recato alle casse dello Stato. E si osservi al-

tresi che il duca Francesco V di Modena accordo alia moglie di Zucchi

un assegno di grazia ,
che equivaleva all'incirca alia rendita dei beni

confiscati .

3. II Chiesi smaniava di rifarsi del patito smacco, e ricorse percio ad

uno spediente degno della moderna civilta
,
consentaneo alia ristaura-

2ione dell'ordine morale intesa dai rigeneratori d' Italia
,
e conforme al

nuovo diritto che la guerra del 1859 inauguro, sostituendo alle ragioai

della" legittima propriela quelle delle annessioni. In virtii di questo di-

ritto, chi difende il fatto suo e detto brigante e ladro, e per contro chi

colle perfidie, coi tradimenti
,
colle violenti iwpine si impadronisce della

roba altrui
,
e delto leale e galantuomo. II Chiesi avea letto nei reso-

conti del Parlamento inglese, che cola non erasi ancora ben penetrata la

santa indole di queste nuove teoriche sopra la giustizia, tantoche alcuni

deputati aveano accusato, come ladri matricolati
,
certi liberatori d'lta-

lia
, per aver fatto man bassa sulle ricche supellettili del palazzo ducale

di Modena
, comprese le argenterie, le guardarobe, i vini scelti ed ogni

altra cosa che vi si trovasse di privata spettanza del Duca. Al Chiesi

parve di aver buono in mano a confondere que' detrattori
,
e nella tor-

nata del 30 Aprile alzo la voce in Senato a chiedere che si sollecitasse

un processo intavolato dal galantuomo Farini innanzi al tribunale di Mo-
dena

, contro il Duca Francesco V, accusato d'aver, poco prima di riti-



CONTEMPORANEA 493

rarsi di cola con le sue truppe, asportati 690,000 franchi ed alcune sup-

pellettili preziose. II qual fatto del Chiesi ci fa sov\enire di quegli altri

due galantuomini, i quali avendo scassinato a gran fatica una porta e

penetrate nel gabinetto d' un ricco banchiere, ebbero il crepacuore di

trovare aperta e perfettamente vuota la cassa
,
cui sapeano essere stata

poco prima fornita a dovizia. Guardandosi dolorosamente, esclamarono :

Ce coquin! il nous a vole! Ah tristo ! Ah ladro ! ci ha corbellali ! ci ha

portato via il frutto dovuto alle nostre fatiche! Abbiam buttato il tempo!
II solo annunzio di tale interpellanza deslo in quasi tutti i Senatori un

non so che di somigliante a nausea, e se n'ebbero sensibili indizi. Quan-
do il Chiesi ebbe sfogata la sua indignazione, il ministro Sella si levo a

rispondere con molta gravita, che il Governo finora non avea esatta con-

tezza di tal fatto, che prenderebbe le opportune notizie, e che provvede-
rebbe

;
che del resto non in cotali process! doveasi cercare il consolida-

mento della unificazione italiana, i cui autori erano gia arapiamente giu-

stificati dalla pubblica opinione e dalle feste che si fanno presentemente
dai napolitani al Re Vittorio Eraraanuele. La quale sublime risposta in-

spiro al Piemonte una calzante ripigliata che vuol essere qui riferita.

Enoi diciamo: Bravo sig. Ministro! Che invero se 1'unita italiana

dovesse consolidarsi su questi processi ,
affe che si vedrebbero scandali

di non poco rilievo ! Si vedrebbe per esempio che mentre si accusa il

Duca di Modena d'aver rubato la roba sua
, Vargenteria del Duca

,
mu-

nita ancora delle armi ducali, si mostra sovra la tavola d'uno degli

arcifanfani del liberalismo, proprio qui in Torino, sulla tavola di una

persona che forse ha gia le mille volte invitato a pranzo lo stesso sena-

tore Chiesi! E forse che il senatore Chiesi, sedendo a quel desco ed asciu-

gandosi i baffi umidi di vim generosi tolti dalle cantinejjdel Duca, non

s'avvide che quel tfrsagliolo usciva dalle credenze del Duca di Modena ,

perche vi si era scucita 1'arnaa ducale, da una cucitrice modenese, che

tutti conoscono a Modena. Cerchi 1'onorevole Chiesi, fra tutti i suoi amici,

xjuel tale a cui possono alludere queste nostre parole, e forse ei restera

di sasso al solo pensiero che, mentre andava cercandojin lontani paesi

quelle preziose masserizie, che ei dice rubate dal Duca'di Modena, forse

si trovo, senza avvedersene, ad averle fra le mani
, pranzando in casa

d' un amico, prendendo in mano una forchetta
,
una boltiglia ,

un tova-

gliolo, o che so io ! Allora forse comprendera che il Ministero agisce

con molta prudenza, quando procura di seppellir nell'oblio i processi

intentali contro coloro, che rubarono cose preziose nel palazzo ducale di

.Modena!

gift* Ji );.' ?o*| ii rrj/H !.<(.'+ MftbrtN^^^o^n-j^o rl .i-
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GRAN DUCATO DI TOSCAMA (Nostra corrtspondenza}.!. Sfrenameiito della de-

mocrazia e della'stampa 2. Inerzia del Governo, operosila del sociali-

st! 3. L' anniversario della rivoluzione gia dinieriticato 4. Yeimta di

Vittorio Emma'nuele 5. Le bugie della Nazione 6. Arrive e passag-

gio di truppe.

1. Se non siamo ancora alia yigilia di grandi ayvenimenti
,
certo si

earre a tutta possa per arrivarvi. II Guerrazzi, con ritirarsi dal Paflamen-

to per riprendere in mano la penna del giornalista , diede il segno della

battaglia air esercito dei moderati
, che il giornale del Lampione ci di-

pingeva in caricatura tutti col grifo nella mangiatoia governaliya. Allora

al Giornale La Nuova Europa, compilato da Montanelli e Compagnia, si

aoco'p^iio il giornaletto intitolato lo Zenzero
,
che al far del giorno ogni

taattino esce a turbare i riposi e le digestioni de' nostri gastronomi go-

yernanti. 11 suo staffile, per yerita, arriya tutti, e segnatamente i codi-

ni : ma quest! ban fatto il callo sulla groppa, a tante che ne hanno too-

che
;
e poi hanno la coda che ne ripara : i peggio trattati sono qnelli ,

che, pochi giorni fa, pagayano simili giornali e simili caricature, per-

che mettessero in dileggio quanto v'ha di piu sacro nella Religione e di

piu reverendo nella societa. E una terribile punizione per 1'alterezza del

Barone Ricasoli
, p. e.

, yedersi gettato nel fango e ricoperto delle pid

sozze lordure da quei giornalisti medesimi, i cui insulti alia Religione ed

ai ministri di lei, ai piu onesti suoi concittadini , egli Governatore deHa

Toscana aizzaya poc'anzi e stipendiava ;
e il yedersi oggi esposto al

pubblico in figure le piu disonoranti , agli sportelli di quelle stesse bot-

teghe di tabaccai, che, lui dominante, ayean riceyuta la patente a patto

di fare sknile sfregio ad altri.

2. Ffutto di queste infami pubblicazioni e la discortSia civile e lo spirito

di comunismo
,
che s' infiltra a poco a poco fin nelle infime classi della

societa
;
e gia si adunano queste in pubbliche congreghe e percorrono

ogni sera la citta con socialistiche cantilene, senza che il goyerno yi op-

ponga ritegno, essendo libero 1' associarsi ai tristi
,
non agli onesti. A

questi e pur diyietato lo scegliersi in chiesa il predicatore che loro ag-

grada ,
e mentre si concede al rinnegato Gayazzi di pubblicaraente se-

minar qui V errore , si nega ,
a chi ne ha missione dal Vicario di Cristo,

Fesercizio del diritto di predicaryi la yerita.

3. II giorno anniyersario della raagna nostra riyoluzione passo quasi in-

osseryato ,
tanto che ne destarono grayi lamenti tutti i giornali pagati a

cantar le glorie della medesima
,
e un d' essi diede il perche di tal com-

patibile dimenticanza
,
essendo i rivoluzionarii di quel giorno tutti alia

greppia intenti al loro pasto.

4. Inosservato egualmente giunse e stette tra noi poche ore il Re. La

gente yolle raormorare sopra di uno sbaglio di stradale, ayyenuto nel suo>
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ingresso nella Citta, e chi lo voile dir fortuito e chi studiato a nascondere

il freddissimo accoglimento. L' importante pero a sapersi e
,
che cosi-in

questo, come sempre in ogni altro sbaglio, S. M. non ebbe veruna colpa,

sibbene ve l'ebbro i suoi cereraonieri, come ci disse un ordine a"el gior-

no
,
cbe il bellicoso comandante della nostra guardia nazionale spicco a

pubblica riparazione in quello stesso di. Cosi la gente voile mormorare

anche con pubbliche (ischiate per certc visile inopportune a lui fatte ed

altre da lui trascurate, udendosi molti lamentare, con vera o finta indi-

gnazione, ch'ei si facesse a perder pei boschi alia caccia le tante ore, e

non serbasse un momento per sollevar di presenza le angosce di molti

suoi militi morenti in Siena pel gran disastro ayyenuto il Sabato santo

in quella strada ferrata .

Cotesto disastro, che fu la rovina di molti infelici
,

si dove alia mala

amministrazione di quella linea tante volte denunziata e non mai riparata

dal Governo, il quale neppure in si luttuosa circostanza prese quelle ener-

giche misure che da ognuno si attendevano.

5. La perquisizione, che la Nazione stampo esserswfatta al Card. Arciv.

di Pisa, ponetela tra le tante favole di quel giornale, che dopo la cadula

del suo grande mecenate il Barone, e caduto pur esso nel fango di cui

quegli e ricoperto. Oggimai si guarda da tutti come un semenzaio di

menzogne e di calunnie, massime per le sozze corrispondenze di Roma,
che a due miglia v' ammorbano col lezzo del Ghetto

,
e recano quotidia-

namente spropositate falsita, cui niuno crede.

6. Sono gia piii giorni che passa di qua un gran numero di truppe.
Si sa che Rattazzi e che Persano dissero qui ad alcuni loro amici come
si studiava ora a tutt'uomo la soluzione finale della. Questione Romana,
e che gia vi si era d'appresso. Iddio protegga Roma e chi e con lei.

REGNO DELLE DUE SIGILIE. 1. Document! inglesi sopra le eondizioni del Regno,
e la reazione 2. 11 Times, V Opinione e Deputati al Parlamento smenti-

scono i diplomatici inglesi 3. Forza e numero delle bande del legitti-

misti 4. Comefatta la provvista d'entusiasmo da consumarsi per 1'ar-

rivo del Re di Piemonte 5. Come e perche una divisione dell'armala

francese entrasse a Napoli col Re Vittorio Emanuele
;
nota del Moniteur

6. Prose e poesie ufficiali
; precauzioni pertutelare Vittorio Emmanuele

7. VioleBze e carcerazioni di Vescovi
; pena inflitta al Vicario Generale

di Napoli.

1. Che il Governo di Londra, senza spendere ne una lira ne un sol-

dato, cooperasse efficacemente per vie diplomatiche a compiere 1' opera
della rivoluzione, condotta gia si presso al suo tennine, merce il non inter-

vento, dalle piraterie del Piemonte, era cosa notissima
;
si che gli uomini

di Stato inglesi ne menavano vanto, apprestandosi per altro a cavarne lar-

go prolitto. Che gli aiuti morali inglesi vanno equilibrati sulle bilance
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dell' interesse o col sangue o coll'oro dei popoli, a cui ne vien fatto il dono

funesto. Ma chi volesse averne sott'occhio le prove lampanti, legga i pochi
document! che il Governo inglese comunico al Parlaraento

,
e che furono

stampatvdal Morning Post, riferiti dal De'bats del 20 Aprile, e analizzali

poi da molti altri giornali. Sono essi una piccola parte della Corrispon-
denza fra Lord John Russell ed il sig. Bonham console inglese a Napoli,

Quivi troveranno con somma impudenza avvalorate di diplomatiche men-

zogne le calunnie che ilGoverno di Torino va propalando contro la Santa

Sede, facendola complice, anzi sommovitrice delle bande di legittimisti

che disturbano i Piemontesi dal quieto possesso delle loro rapine ;
tro-

vera levate a cielo le dimostrazioni di certi preti apostati e della bruz-

zaglia mazziniana contro la sovranita del Papa; trovera giustiticate le

associazioni patriotiche istituite
,
sotto la direzione del Mazzini, dal Ga-

ribaldi per venire in Roma; trovera ampia apologia delle ferocie del

Fantoni e del Fumel
,
nel tempo slesso che si confessa 1' autenlicita dei

loro bandi selvaggi e recasi la testimonianza irrefragabile del Barone Va-

lerio sopra le rnolte Yittime immolate da codesti-carnefici. E cosi via di-

scorrendo. Questo fatto del Bonham e la parzialita del Gabinetto inglese

in favore dell'anarchia italiana e cosa tanto evidente, che mosse a nau-

sea perfino molti dei prezzolati scrittori di giornali francesi, che soslen-

gono a furia di bugie e d' imposture la causa dei settarii italiani.

2. Tra le imposture diplomatiche, onde si pretende fare 1' apologia della

tirannide, sotto cui gemono ora le province del Regno, va'innanzi a tulle

quella del dipingere le bande di legillimisti come branch! di ladroni e di

galeotti scampat.i dalle catene, che rubano, bruciano, uccidono per me-

stiere
,
senza che di politico abbiano altro che il nome o il prelesto. Or

ecco che il corrispondente del Times da Napoli scrive
, per ismentire i

suoi diplomatic!, queste precise parole. Ho meditato lungo tempo se si

doveano chiamare briganti coloro che si sono armati contro le autorila

costituite. Le loro azioni qualchevoltameriterebbero im nome anchepiu
severe

; ma, ad onta di questo, non puo negarsi che non abbiano uno sco-

po politico e non si sforzino per raggiungere risultati similmente politi-

ci . E cio valga quanto all' iudole politica della reazione. Quanto alia

natura dei fatti, abbiamo una importanle dichiarazione dal giornale tori-

nese YOpinione del 29 Xprile, N. 118
,
dove reca una lunga corrispon-

denza sopra le condizioni del Regno, e vi si leggono, tra le allre, alcune

confessioni
,
che mostrano da che parte stiano i ladri e gli oppressor! .

La, a cagione d'esempio/accade questo fatto. La rivoluzione mette in

auge il titolo di liberale. Ecco un cotale ,
antico piaggiatore della tiran-

nide, gridarsi martire del passalo dispolismo, impadronirsi del grado di

capitano della guardia nazionale
,
armare una dozzina di cagnotti ,

de-

nunziare come reazionarii i suoi privali nemici
, far uccidere ,

in occar

sione di un arresto cosi provocato, il proprio parenle , colpevole d' aver
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ottenuta una eredita ambita da hit. Altrove un altro rozzo personaggio?
crearsi capitano della guardia nazionale, e far arrestare quale brigan-

te, chinon ha voluto prestare tutto il denard di cui saveva bisogno. Qut
un giudice vuol prendere a servizio due fanciulle* Esse non consen-

tono ed il giudice spicca regolare mandate d' arresto e fa condurre in-

prigione le fanciuUe. Queslo Jalto accade a Civitella Roveto, e le gio-

vani devono la loro salvezza all' autorita militare che interviene. In al-

tro sito un Delegate di pubblica sicurezza arresta due sospetti, ma e-

generoso e li rimette in liberta
,
mediante pagamento, alia sua private

cassetta, di cinquanta scudi. Fatti di tal natura accadono tuttodi. Potrei

citarne all' infinite ed aggiungere norai e luoghi di quelli accennati .

Questo non ha bisogno di comenti.

La liberalissima Opinione mando innanzi a questa sua Corrispondenza'
uno sperticato elogio di chi la scrisse , mostrandolo uomo che conosee a

fondo e di.veduta lo stato delle province c dei yillaggi del Regno. Ora1

costui dice chiaro, che il partito liberate baltezzo di borbonici i suoi av~

yersarii, per averne pretesto di andare contro essi ad ogni maniera d' in-

giustizie ;
onde questi furono ridotti a cercare la propria difesa nella rea-

zione': e che vennero infiniti abusi di cui uno solo farebbe fremere fa

stampa e I'opinione pubblica di tutta I'alia Italia, se fossero denunciator

Dopo cio hanao veramente bel garbo i Pietri ed i Layard nel fare a cony

col Palraerslon e col Russell, a cantare 1'idilio delle felicita inenarrabH*

del Regno sotto la dominazione de' Carbonari trionfanti !

Del resto il Diritto del 23 Aprile recava un lungo Memorandum de

Deputati della sinistra nel Parlamento di Torino, nel quale si protestano
che i Governi succeduti alla-Dittatura del Garibaldi . . . fecero di tultcx

perche la liberazione prendesse aspetto di conquista domestica
, o, come

fu detto, d' una inyasione burocratica; abolirono senza necessita istitub"

tradizionali raigliori di quelli che ad essi si sostituivano
,
mostrarono

aperto il disprezzo degli element! e delle consuetudini locali , offesero la

coscienza popolare ecc Di qui scaturiscono le vere cagioni dell'H-

niversale scontentezza che i liberi diarii
,
le societa politiche ,

i coinir-

ni
,
e i consigli proyinciali ,

e i rappresentanti della nazione con iterate

rimostranze manifestarono e manifestano
;

di qui le speranze rinate agte

sgomenti nemici dell'unita
,
e il brigantaggio infestalore delle province,

e gli attentati perturhatori delle citta, e i fogli clandestinamente pubWp-
cati

,
e gli assassinii quotidiani ,

e le fatue sottoscrizioni a favore def

pretendenti stranieri, tutta ebollizione di propositi liberticidi favoriti daN

la febbrile inquietezza succeduta all'dra entusiastica dei primi tempi ga-

ribaldini .
> ^* '^>4 '

3. Quindi si spiega il crescere e moltiplicarsi ,
in ragion direlta dei

macelli e degli incendii con cui si vendicano gli usurpatori ,
il numero c

la forza dei drappelli di legittimrsti ;
i quali, pur sapendo di correre t

Serb V, vol. II, fate. 292. 32 10 Maggio 1862:
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.certa morte ove cadano in potere de' nemici
,

si lo^ano in arme e si get-

tano alia campagna, per aliYonlarh e deciumrli coo improvvisi attacchl

costringendoli a marcie e contromarcie piii micidiali die il ferro e il

piombo. ISOsseroatofe Romano nel n. 100 del 2 Maggio reco una spa-
veniosa lista del namero e delle forze delle varie bande nelle proyince
di Capitanata, di Potenza, di Bari

,
nel Leccese, nel Chietino, negli

Abruzzi ,
in Terra di Lavoro, su quel di Carapobasso e di Benevento. E

non e a dire che siano gruppi di poche persone ;
ma souvi squadre di

200, 300, 500 uomini risohiti e (ieri, e talvolta s'accozzano a 1,000 in-

sieme per dare un buon colpo, quindi tornaao a sperdersi per travagliare

da piu parti il nemico : e quando 1'una di esse vien disfatta e perisce,

un'altra sorge poco appresso a pigliarne il luogo e le parti, con nuovi capi

e nuove.arti a continuar 1'impresa.
4. 'Ma, forse piu ancora che le bande di legitlimisti, contribuiscono a

mantenere in sobbollimento il Regno le agitazioni e le mene de' Mazzi-

niani, che rodono il freno imboccato loro dal Governo di Torino
,
e mal

comportano di doversi reggere a seconda degli ordini venuti da Parigi.

II che apparisce manifesto da una recente lettera del Mazzini ai Siciliani,

per confortarli ad armarsi
,
e fare per Roma e Yenezia cio che Garibaldi

fece per loro. Codesta lettera si chiude con queste precise parole : Cosi

armati ci sottrarremo al Mincio ed al Po
,

all' assistenza pericolosa ed

umiliante di Luigi Napoleone, e faremo saltare in aria le porte di Roma.

Vostro fratello, MAZZINI. Vedendosi impacciati, costoro fremono e fanno

temere che possano di repente gittarsi a qualche disperato partito ,
onde

possa pericolare tutto 1' edifizio tin qui levato a forza di perfidie ,
di tra-

menti e di violenze. Di che il Diritto scrisseche lacitta di Napoli sem-

bra una toraba, ed io non so se la venuta del Re potra evocarne gli spi-

riti che \i sono racchiusi. L'entusiasmo d'un popolo non si crea quando
si vuole. Tanto si ama cola il dominio piemontese I

11 Re Vittorio Emmanuele dovette cedere alle esigenze del Ministero,

impaurito delle mene Garibaldesche, e recarsi con gran corteggio a Na-

poli , per volgere a profitto della monarchia 1' agitazione intrattenuta

da' settarii
;
ma bisognava creare I' entusiasmo popolare che desse di

spalla alia pompa del ricevimento ufficiale. Percio assegnati sei milioni

di franchi alle spese di tal viaggio; percio mandati cola, qualche setti-

mana innanzi
,
un cinquecento mila franchi da distribute conveuiente-

mente
; percio i caporali de' Lazzaroni stipendiati a piu ducati il giorno,

con un gruzzolo di due carlini a testa per ogni lor confratello che venis-

sero arrolando
; percio da un tal Di Cola vestiti a forma civile un 400

o 500 tra popolani, frersaglieri e gendarmi, che dovessero rappresentare

una eletta di cittadini accesi di amore pel Re; percio fu scritto al Prin-

cipe di Lequile, Sovraintendente della Casa reale a Napoli, che il viag-

gio di S. M. e questa volta di somma.importanza. Ci e d' uopo di aver
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entusiasmo a qualunque prezso. . . . Niuno meglio di voi puo in tal con-

gitintura adoperarsi efficaeemente in nostro aiuto. II Questore di Napoli ,

con cui ve 1' intenderete ,
ha gia ricevuto un' anticipazione di 500 mila

franchi di cui disporrete in tutta liberta. Abbiam bisogno d' entusiasmo

e in grazia vostra I'otterremo. E un simulacra d' entusiasmo
,
dalla

plebe di Napoli ,
con 500 mila franchi . ben si potea sperare con fonda-

mento, e fu comprato.

o.*Per incoraggire i compratori ed i venditori dell' entusiasmo, i dia-

rii di Torino e di Napoli ,
a cui diede il tono un dispaccio lelegratico e

1'imbecherata del Ministero, trombettarono per piii giorni che le due ar-

mate navali dell' Inghilterra e delta Francia andrebbero a levare a gran-

de onore Vittorio Emmanuele da Genova, per iscortarlo Irionfalmente

fino a Napoli. Ma il Re parti alii 22, e 1'armata francese non ebbe or-

dine di muoversi fino al 26
;

il che spiega la fermata del Re in Tdsca-

na. Ritardato il tragitto a Napoli, dovea pur accadere cio che accadde,

cioe che partendo il Re da Livorno quando 1'armata francese gia fosse

cola vicina
,

s' inibatterebb in essa la fregata reale
,

e cosi si avrebbe

1'apparenza d'un corteggio in quel che era semplice camminar di con-

serva
, per necessita d' una stessa vra alk> stesso termine. Quanto al-

1' armata inglese, essa filo diritto a Napoli e vi giunse prima del Re,

come \i sar^bbe giunta tre giorni dopo del Re anche la francese
, senza

la gherminella del sostare in Toscana. Pare che tal tranelleria abbia da-

to fastidio a Parigi. Difatto il Moniteur mise fuora il seguente Bollet-

tino
,

sotto il 1." Maggio. Partita-da Tolone la mattina del 26, Ja

prima Divisione della squadra francese che si recava a Napoli ,
essen-

do stata trattenuta per qiialche tempo da nebbie intense vicino alia

Pianosa, ha incontrato sotto Ischia alii 28 il Re Yiltorio Emmanuele,
e nel pomeriggio e giunta a Napoli nello stesso tempo del Re. La se-

conda divisione era attesa a Napoli )a sera dei 29 . Questo latino e

chiaro. Qui neppure un cenno al corteggio d'onore al Re
;
ma si dice

chiaro che per caso giunsero cola le nayi francesi allo stesso tempo
che il Re. Chi ha occhi da leggere capisce subito.

Ma perche quelle due armate inglesi e francesi andarono a Napoli ?

E certo da codesta ufficiale dichiarazione del Moniteur, che non fu per
onore al Re di Piemonte

;
resta che sia per la cagione ordinaria che trae

sempre i Francesi la dove sono Inglesi ,
e viceversa

;
cioe per la cor-

diale ititimita che regna fra codesti redrvivi Teseo e Piritoo.

6. Giunse pertanto il Re di Piernonte a Napoli nel pomeriggio del 28

Aprile, e il sig. Rattazzi, dal numero e dalla qualita delle Toci che ulu-

larono i pattoviti applausi, pole capire che non s'erano al tutto sprecati i

500 mila franchi. E per verita nelle vie percorse dal corteggio reale v'e-

rano moltissime bandiere, folia grande ,
file continue di soldatesche e di

guardia nazionale che faceano siepe di qua e di la per tutelare la per-
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sona del Re da qualche soyerchio impeto d' amore dei Napolitani ;
le

guardie di sicurezza pubblica, i carabinieri in divisa e travestiti, i birri

* le spie forrnicolavano, come in una citta posta in istato d'assedio e mi-

nacciosa di levarsi a *umulto. Chi vuole farsi un' idea di quella scena
,

legga queste parole del Giornale ufficiale di Napoli. Entusiasmo
,
eb-

fcrezza, delirio son parole che sminuiscono il vero anziche equipararlo .

io posto e inutile che noi adoperiamo altre parole , giacche sol reste-

jebbero ad usare le due piu espressive ,
cioe ubbriachezza e pdzzia ,

che convengono mirabilmente alia qualita di cotali entusiasti
,
massime

quando ricevono due carlini a testa.

II Giornale ufficiale avea preveduto tutto questo ;
il che pero non fa

grande onore alia sua perspicacia, atteso che tutti sapeano quanto si

spendea per comperare una dose sufficiente d' entusiasmo
;
ma lo seppe

esprimere con un tal misto di grottesca buffoneria e di svenevole adula-

eione, da lasciare in dubbio se cosi scrivesse per beffare o per piaggiare.
< II Re giunge fra noi. Dalla gioia che ne desto la sola speranza, cre-

.sciuta a mille doppii dall' accertato annunzio, argomenti chi vuole qual
sara la festiva espressione dell' appagato desio . Dopo questa prima
strofetta veniva una lirica apoteosi di Vittorio Emraanuele : quindi pro-

seguiva: L' aspettativa di ancor pochi giorni e un'ansia indicibile, mi-

:sta a una allegrezza che la tempera , pensando al prossimo e certo mo-

mento di una gioia che avanza i desiderii
;
e sol vorrebbe, che le ore che

va contando, passassero colla rapidita del baleno, per rendere eterne quel-

Je, che veloci pur troppo scorreranno, della permanenza del nostro Re in

questa incantevole citta di Napoli. Metttamo pegno che questo capola-

voro d' eloquenza comica e uscito dalla penna d' un borbonico masche-

ato da liberale, che per tal forma si studio di annegare nel ridicolo tutta

quella faccenda. Ci pare anzi di ricouoscervi il pretto frasario di un tale,

xhe di tanto in tanto, scaltro com' era nell' arte di arrampicarsi , brucia-

va di quest' incenso innanzi alia maesta del Re Ferdinando II. Certo e

..che non si poteva ammannire una ricetta per profumi che piii avesse del-

1' esotico : la gioia, 1'ansia, la speranza, le ore, I'eternita, il baleno, i de-

siderii e tutto cio che v'ha di piu Taporoso, eccolo condensato in cin-

vque righe! Raccomandiamo questo scrittore al Principe Lequile, e al

Direttore della Polizia
, per iscovare se sotto il suo pelame c'e un fedele

divoto italiano da pagarsi ovvero un borbonico canzonatore da punire
a tutto rigore di legge per offesa Maesta.

II Prati ed altri poeti , condotti espressamente da Torino
,
cantarono

al trionfo in versi
,
con entusiasmo attinto alia stessa fonte che quello dei

lazzari nelle strade e del Giornale Ufficiale.

Ma provvedendo che ci fosse entusiasmo, non si dimentico di fare che

;jaiuno il potesse turbare, neppure col delitto di mostrare una faccia seria e

-iciste. Percio operati molti arresti di sospetti, tra i quali piii uffiziali dello
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sciolto esercito napolitano e alquanti preli , a maniera di monitorio pei

riraanenti che si lasciayano liberi; poi bandito, con ordine del 24 Aprile

dall' Intendente della Casa reale, che a niuno sara permesso di entrare

nel Palazzo reale, compresi gli applicali alia real Casa, senza una carta

di passaggio portante il no.me e cognorne dell' individuo
,

il bollo con le

armi di Savoia e la firma del funzionario che li rilascia. Si yede che

cola si capisce, come 1' eccesso dell'amore potesse creare pericoli grayi,

a cui rimuovere non bastassero i 400 o 500 Gendarmi fidatissimi di cui

si semina ogni luogo, dove abbia a trovarsi 1' adorato Sovrano che Dio

guardi. Tali precauzioni, non puo negarsi, eran necessarie.

1. Non tralascio il Goyerno, in tal congiuntura, di bandire il riscatto

del pegni de' poyeri al Monte di Pieta, a spese dell' erario pubblico ;
la

condonazione delle multe incorse dai renitenti al seryizio della Guardia

nazionale, e delle pene inflitte per reali di stampa. Ma si ebbe 1'awer-

tenza di non sospendere i process! in corso contro i giornali , perche es-

sendone colpiti i soli giornali onesti e cattolici
, questi ,

che si vogliono

oppressi, non doyeano partecipare a yerun benefizio. E per giunta si die-

de ai Mazziniani il soave pasto di yiolenze e carcerazioni contro Vescovi

e preti. Nulla dies sine linea, dicea colui
;
e il Governo 1'applica a modo

suo, facendo che non trascorra settimana senza che il fisco metta le roa-

ni addosso a qualche cospicuo ecclesiastico
, per trarlo in prigione. Di

che i buoni debbono grandemente rallegrarsi e render grazia a Dio. Im-

perocche oggimai, dal Po e dal Mincio n'no all' estrema Sicilia, tutla Italia

e libera ; i diarii del governo lo cantano tuttodi a coro pieno ; dunque
vi si deve veder attuato il principio : Chiesa libera in libero Stato. Ora

la liberta di che gode la Chiesa, sotto la dominazione dei Carbonari im-

peranti, si e appunto quella di testimoniare a Dio la sua fede fra le carce-

ri, le confische e gli esilii. Cosi se nei consigli della Provvidenza sta

scritto, che 1'infame tradiinento debba essere consummate lino all' estre-

mo eccesso, nissun ipocrita potra conseryar sul yiso la maschera, e la-

varsi le mani come Pilato, scusandosi con dire, che si avea fidanza nel-

la lealta delle promesse e degli impegni del Governo. italiano. Veniamo

ai fatti, che mettono in eyidenza il Yalore delle promesse.

Monsig. YescoYO di Lecce stava a Nardo. Egli e la piu gran parte del

suo Clero aveano messa fuori una solenne protesta contro la impostu-
ra di certi apostati ,

che ayean posto i loro nomi sotto il farisaico

Indirizzo al Santo Padre, di cui avean ricevuta la formola dal sine-

drio giudaico di Torino. Gli svergognati aizzarono contro il Vescoyo

la piu sozza marmaglia a far chiasso per cacciarlo yia. II Vescovo,

a cessare maggiori scandali, disponeasi a partire, sotto scoria di gen-

darmi, quando il lumulto raddoppio. II Prefetto della proyincia yolle

rispettata 1'autorita sua, e fece rimanere per alcun tempo il Vescoyo,

dando pero ragione ai tumulluanti. Ora scriyono di cola che debba
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girarsi un processo al Vescovo, accagionandolo d'aver provocato quei

disordini colla manifestazione della sua fedella alia Santa Sede, il che

presso a costoro equivale ad un rinnegare 1

:

'Italia
;
e di aver infamato

colla sua protesta quegli onorandissimi Iscarioti.

Peggio assai fu quello che accadde a Mons. Frascolla, Vescovo di Fog-

gia, ond' era esule da due anni per soraiglianti violenze. Un tristo si pre-

sento ad un Penitenziere come per confessarsi
; e, compiuto il rito sacra-

mentale, ando accusare alia Polizia il Confessore perche gli avesse ne-

gato 1'assoluzioue. La Polizia pretese di sapere il motive
;
ma il Confes-

sore osservo il sigillo sacrainentale e rifiuto di rispondere. Di che quest!

fu gittato in carcere
;
e si comincio a tribolare il Vicario Generale con

perquisizioni. Si venne a sapere che il Yescovo avea comunicate quelle

istruzioni della Penitenzieria
, per cui son carcerati il Vescovo di Fano

ed il Yicario di Bologna. Tanto basto perche con grande apparato di forza

inilitare si andasse a ripetere la perquisizione in Andria presso Mons. Fra-

scolla, il quale cinque giorni dopo, con gracde apparato di forza militare

fu arrestato e condotto prigione a Foggia. Non gli si era trovata la Jstru-

zione della Penitenzieria
,
ma solo un rugginoso pugnale involto in una

carta, scrittovi sopra: quest' arma mi fu consegnata nel 1848 da un

penitente, come quella che era destinata a darmi morte. Ma il Fisco ci

voile vedere chi sa che cosa, e il Vescovo e carcerato.

Narrammo a suo tempo il vituperoso fatto della crudelta esercitata in

Napoli contro certe fanciulle dell'Educandato dei Miracoli, che rifiutarono

il giuramento loro imposto dal Settembrini (Vol. preced. pag. 742). Ora

avvenne che il Can. Tipaldi , Vicario Generale del Card. Arcivescovo,

fosse imputato d'aver consigliato quelle fanciulle a tal rifiuto
;
di che gli

fu cacciato addosso un processo ,
che riusci alia condanna di 1 3 mesi di

confino a Castellamare, e 1500 fr. di multa
, oltre le spese del Giudizio.

Ecco in che modo si rispetta la liberta di coscienza dai liberali !

STATI SARDI (Nostra corrispondenza) . 1. Viaggio del re a Napoli 2. Morte

del principe di Capua 3. Spese del viaggio reale 4.Memorandum della

sinistra parlamehtare 5. Carabinieri volontarii contro i napolitani

6. Agitazione mazziniaua 7. Petizione pel Suffragio universale 8. Prov-

vedimenti contro gli emigrali 9. Garibaldi re dell' Italia settentrio-

nale 10. Furto a Geneva; attentato a Sassari 11. Cospirazione a Mi-

lano 12. Piaga delle diserzioni.

1. Dopo molte esitazioni, dopo reiterati ordini e contrordini, il re final-

mente partiva da Torino per alia volta di Napoli il 22 di aprile, accompa-

gnato dal Presidente del Consiglio Ministro degli interni, e dai Ministri di

grazia e giustizia, di marina, e dei lavori pubblici. 11 re fermossi a Ge-

neva un giorno e poi per mare recossi a Livorno, quindi a Firenze, dove

al suo ingresso si rinnovo lo scherzo poco gradito al popolo, cbe accadde
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a Napoli quando il re vi audo per pigliare possesso delle province con-

quistategli da Garibaldi. Mentre la guardia nazionale e tutto il popolo
stavano aspetlando il Sovrano da uua parte, questi entro per altra via in

palazzo. II gonfaloniere con un bando fece le sue invenie al popolo di

questo sconcio, e getto tulta la colpa sul povero battistrada, il quale,

invece d'infilare una via, si caccio per un' altra.

2. Lo stesso giorno, e poche ore prima che il re partisse da Torino,

inoriva in una locanda, dove da qualche tempo alloggiava, D. Carlo Fer-

dinando di Borbone principe di Capua, nato il 10 ottobre 1811
,
fratello

a fu Ferdinando II re delle due Sicilie. Egli mori di crudele malattia,

che gli tronco le pratiche avviate col Governo di qui , presso cui solle-

citava il riconoscimento de' suoi diritti ad una parte delle proprieta della

famiglia reale di Napoli. Nulla avea egli per anco ottenuto
;
e fia la sua

tomba rimase inonorata, poiche a' suoi funerali non assistettero che pochi

famigli di Corte.

3. Tomando al viaggio del re vi diro, che il raolivo principale di que-
sta gita si e di dare qualche buon colore al veto opposto al viaggio di

Garibaldi nelle province meridional!
, per ordine di Napoleone III. 11 re,

che conserve pessima impressione dell'altro suo viaggio a Napoli, non

Toleva in modo alcuno acconsentire alia proposta di tornarvi. Ma i Ministri

tanto fecero e tanto tempestarono, che V. Emmanuele si diede per vinto,

e si lascio trascinare da loro a Napoli. In tanto il Ministero ha fatto ogni
maniera di provvedimenti, sia per premunire la vita del Sovrano contro

qualsiasi attentato, sia perche le feste, le allegrie , le luminarie, le bal-

dorie del popolo persuadano al re che a Napoli e furiosamente amato e

desiderate. Quanto al premunire la vita del Sovrano, so di buon luogo
-che 600 carabinieri scelti fra i piu tidati e destri sono addetti esclusiva-

mente alia persona del re
,

tutti vestiti alia borgese ;
oltre agli altri in

assisa militare. Fra i poliziotti furono prescelti i piu perspicaci ed i piu.

devoti al presente ordine di cose. Per cio che riguarda all'entusiasmo del

popolo, per eccitarlo e per comprarlo ,
sono assegnati sei milioni di fran-

chi, quanti ne costera questo viaggio, a delta della Perseveranza.

i. Queste precauzioni non sembreranno soverchie a chi considera la

cupa rabbia, da cui sono divorati i mazziniani, vedendo frustrate le spe-

ranze che avevano riposto nel viaggio di Garibaldi a Napoli. Di fatto il

giorno dopo la partenza del re da Torino, cioe il 23 di aprile, il Diritto

pubblicava il Memorandum della sinistra parlamentare sopra le condizioni

delle province meridional! ed i rimedii piii opportuni da applicare. Per

-cio la sinistra aveva nominata una commissione, composta dei deputati

Montanelli , Mirelli, Lazzaro, De Boni e Lovito, la quale termino appunto
il suo lavoro

,
e lo presento al sig. Capriolo Segretario generate del Mi-

nistero degli interni, il giorno in cui partiva da Torino il presidente del

Consjglio, col re. II Memorandum, firmato da 19 deputati, in sostanza non
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diceva altro sc non che 1'unico rimedio a lanti e cosi gravi disordini, da

cui sono miseramente straziate quelle province, consiste nel mandar

cola Garibaldi. Dopo aver leggermente toccato dei disordini e di alcuni

spedienti quali piii quali meno utili, il Memorandum soggiunse: Ma co-

tali provvidenze non produrranno eft'etti immediati
;
c iutanto la gucrra

civile puo prendere raaggiori proporzioni di quelle che (inora non ebbe,

e fa d' uopo soffocarla nel nascere suo. Per ottenere questo fine, meglio
che la forza raateriale, riuscira opportuna la presenza nelle province
meridionali dell'iiomo che, in nome dell' Italia e di Vittorio Emmanuele,

rompeva le loro catene. Egli e certo che quel fuoco sacro, il quale fa

sostenere lietamente ai popoli le pene inseparabili dalle grandi rivoluzio-

ni, ardeva nel mezzogiorno all'apparire del generale Garibaldi, si spense
al disparire di lui, e tornera nuovamente ad accendere gli animi, appena

egli si mostri. II Memorandum da per certo che in mezzo all'entu-

siasmo delle moltitudini acclamanti all' Italia, a Roma, a Yittorio Em-

manuele, a Garibaldi, senza bisogno di sanguinosi conflitti, il brigantag-

gio morra d'asfissia . Ma per questo e necessario che Garibaldi si rechi

in mezzo a quelle popolazioni : se no, ogni cosa torna inutile.

5. In prova del dispetto che i mazziniani provano per questa sostitu-

zione del Re a Garibaldi nel viaggio di Napoli, vi diro che i Carabinieri

italiani di Genova si erano volontariamente esibiti di recarsi nell' Italia

meridionale per combattere i briganti, a quanto dicevano
;
ma in realta

per servire di yuardie del corpo a Garibaldi, e forse a formare un nucleo

di rivoluzionarii intorno a cui si sarebbero poi adunati i volontarii gari-

baldini che vagano per ogni paese, e tentare qualche impresa. II Gover-

no accetto la profferta ,
e un decreto reale del 2.1 aprile, pubblicato dalla

Gazzetta ufficiale del 28, prescrive i modi e le condizioni pel regolare or-

ganamento dei due battaglioni dei volontari genovesi. Ecco il preambolo
del decreto : Ritenuto che dai volontarii genovesi e espresso il deside-

rio di essere mobilizzati allo scopo di concorrere a combattere il brigan-

taggio nelle province meridionali
,
dichiarando tinalmente che per questa

loro opera non inlendono essi acquistare alcun titolo ne a gradi militari,

ne ad altro qualsiasi compenso ;
assecondando di buon grado tale loro

offerta ecc. Ognuno vedeva bene che tanto disinteresse e tanto sacri-

ficio di uomini che si gettano ad una guerra micidialissima e che da lo

sgomento ai piu intrepidi militari, non era schietta farina. Gatta ci cova,

dissero i piu assennati. Aggiungete che a supremo comandante di questa

spedizione di Garibaldini era designato dalla sett$ mazziniana il primo-

genito di Garibaldi, cioe Menotti
,

il quale erasi gia recato a Genova per

allestire il suo piccolo esercito
,
e dar 1' ultima mano ai preparativi della

partenza. Quand'ecco, che e che non e, il Menotti non parte piu alia testa

della spedizione ,
e invece da Genova vola a conferire con suo padre ;

onde si dice che i volontari genovesi non partono piii per Napoli. Per-
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ehe? Nessuno oso dirlo pubblicamente : ma e facile il vedere che le guar-

die delcorpo di Garibaldi non servonopiiianulla; perche, invece di Ga-

ribaldi
,
e andato a Napoli Vittorio Emmanuele. Veggo pero che il Movi-

mento del 30 aprile smentisce la notizia che la partenza dei carabinieri sia

revocala
,
ma lo fa in modo cosi rimesso da lasciar vedere che questa

potrebbe non aver luogo, giacche manifesta la speranza chei/ ministero

non abbia a porre altre remore alia partenza.

6. Intanto 1'agitazione mazziniana prosiegue il suo corso ed il Parla-

mento garibaldino di Geneva la dirige per mezzo della sua commissione

eseculiva. II punto principale a cui mirano per ora, si e la difesa del di-

ritto di associazione contro il progetto di legge annunziato dal Ministro

Rattazzi. Una circolare della commissione esecutiva, firmata Alberto Ma-

rio, Antonio Mosto, G. B. Cuneo in data del 15 aprile e pubblicata dal

Diritto del 28 che dice di toglierla da diversi giornali, e indirizzata alle

associazioni democratize italiane, cosi dice: II presidente del Consi-

glio disse in Senato, che questo diritto (d' associazione) deve essere re-

golato. Noi dobbiamo anzi tutto premunirvi contro 1'insidia della parola.

Regolare, in tal caso, non potrebbe significare che reprimere e, se 1'occa-

sione volgera favorevole
, sopprimere. Le tendenze palesi della maggio-

ranza del Parlamento
, rappresentante di una classe privilegiata della

nazione, non ci affidano punto che la ministeriale proposta non venga
sancita

; per cui il diritto di associazione, che e il fondamento su cui po-
sano e in cui si fecondano tutti gli altri diritti, troverebbesi sin d'ora

seriamente minacciato. Noi v' invitiamo a raccogliere, entro il piii breve

tempo possibile, 1' associazione in apposita adunanza, acciocche in esso

sia formulate e votato un atto solenne di protesta per 1' integrita di quel

diritto, e contro 1'eventuale limitazione e violazione del medesimo, a cui

deve esser data la pubblicita.

7. Y'e un altro punto che sta a cuore all' associazione emancipatrice ita-

liana di Geneva: io dico il suffragio universale. Nella sua tornata del 24

aprile venne ammessa una formola di petizione al Parlamento per chie-

dere il suffragio universale. La petizione cosi comincia: II principle

della sovranita nazionale, distrutta quasi dovunque la menzogna del di-

ritto divino che asserviva la vecchia Europa ,
si e oggimai fortemente

radicata nelle moderne societa per esso rigenerate ,
e divenne la base

delle istituzioni politiche delle nazioni civili. Ma questo diritto oggidi e

il primlegio di pochi. Questo popolo ,
creduto capace di costituirsi una

patria ed eleggersi un re , si reputa indegno di nominare un deputato od

un consigliere municipale ,
e viene escluso dai comizii eletlorali. Per

questi motivi si chiede al Parlamento di stabilirc per legge: 1.' Che

tutti i cittadini italiani, maggiori di eta, siano dichiarati elettori ed eleg-

gibili ,
esclusi i non sani di menle, e i condannati per reati comuni 2."

Che sia accordata ai rappresentanti della nazione, durante il loro man-
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dato, una congrua indennita, da non potcrsi ricusare da alcuno, onde la

mancanza di mezzi non diventi una causa di esclusione. A queste con-

dizioni avrerao una rappresentanza che potra dirsi la vera espressiva
della volonta nazionale.

Docilissime all'invito dell' Associazione emancipatrice si porgono tutte

le associazioni particolari , sparse per tutta 1' Italia
,

e non passa quasi

giorno che YUnitd di Milano, il Diritto di Torino, il Movimento di Geno-

va, ed altri giornali mazziniani non pubblichino qualche adesione di

questa o quella associazione alia proposta del Parlamento genovese. Non
yi faro menzione che delle adesioni degli studenti, i quali riuniti in dub
si occupano piu della politica che dei loro trattati. Cominciarono gli

studenti di Sassari
, poscia que' di Pavia e non so piu quali altri.

8. Da lungo tempo si leravano lamenti contro i cosi detti emigrati oe-

neti, i quali vivevano qui in ozio e peggio, a carico dello Stato, ricevendo

ciascuno un franco al giorno. Per gente come la maggior parte di questi

emigrati, questo soldo quotidiano non e a pezza sufficiente; quindi
raramente si commette, qui in Torino specialmenle, un furto, a cui non

pigli parte qualche emigrate politico. I giornali stessi del Ministero non

poterono a meno di levar la voce contro questo scandalo
,
nenche fosse

necessario di cio fare con raolta cautela, sapendosi quanto costoro sieno

maneschi. Uno dei priini atti di Urbano Rattazzi fu di mettere riparo

a questo gravissimo disordine
,
e con circolare del 3 aprile, pubblicata

pero dai giornali piu tardi
,
cioe il 20 ed il 21 dello stesso mese, pre-

scrisse ai prefetti e questori yarie cautele per sceverare i buoni dai cat-

tivi emigrati. In sostanza il Ministro prescrive che gli emigrati validi

al lavoro, od al servizio militarenon riceveranno piii alcun sussidio dallo

Stato, giacche si trovano in istato di potersi, o in un modo o in un altro,

procacciarsi da yivere. In generate poi gli emigrati sono sottoposti alia

sopraveglianza speciale della polizia. Com' era da aspettarsi i diarii maz-

ziniani strillarono contro cio, come contro una tirannide del Goyerno a

danno delle misere yittime della ferocia austriaca. Ma il provvedimento
yenne accolto con plauso dall' universale. Bisognerebbe pero che il Mi-

nistero non si contentasse di fare buoni regolamenti ,
converrebbe che

li facesse eseguire.

9. Garibaldi proseguiva a far il re nelle province settentrionali
, come

Yittorio Emmanuele fa il re nelle meridionali : e non saprei dire quale
dei due avra raccolto piu ovazioni. Veroe di Caprera, yivamente irritato

contro le arti volpine che gli troncarono a mezzo il suo trionfo
,

si fece

ammalalo
;
e servendosi della recrudescenza del suo reumatismo, -venuto

proprio nel momento opportune per toglierlo di impiccio, si prepara a ri-

entrare nel suo eremo di Caprera. Quindi i giornali del partito annunzia-

no che egli sta attendendo alia cura del suo male. Cio pero non toglie

che faccia tuttora qui e cola qualche scorreria, gittando tiamme contro il

Papa, contro i preti e conlro 1' Austria.
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10. Mentre scrivo, la capitale e contristata da due gravi notizie teste

giunte, I'una da Geneva, 1'altra da Sassari. Da Geneva si annunzia un

audacissimo furto nel banco piii importante forse di quella citta, il banco

del sig. Parodi. Sei malandrini verso le ore due pomeridiane del 1." Mag-

gio entrarono armati di tutto punto nel banco, e intimoriti e legati quan-
ti vi si trovavano cola

,
tolsero tutti i denari che trovarono nelle casse ,

cioe un valsente di 800 mila franchi. Un tale delitto in pieno giorno ,
in

un luogo centrale di una citta come Geneva
,
dimostra a qual punto di

progresso e giunta tra noi 1'arte del brigantaggio. Da Sassari poi si scri-

ve che tre condannati a morte
,
che si trovavano nelle prigioni di quella

citta, avendo chiesto di conferire col procuratore del re per fare impor-
tant! rivelazioni, questi recossi immediatamente da loro. Quando gli

astanti si ritirarono per lasciare il procuratore a quattr' occhi coi condan-

nati, questi arraati di stili e di coltelli gli saltarono addosso e gli intima-

rono che esso non sarebbe piii uscito vivo di la, se non si faceva loro la

grazia della vita. Intanto i condannati si chiusero nella camera, e minac-

ciavano di uccidere tosto il procuratore ,
se i custodi del carcere voles-

sero entrare per incatenarli. Qualche giornale asserisce che il Ministero

consultato per telegrafo abbia risposto di transigere, promettendo la gra-
zia : un altro invece afferma che il procuratore del re, non si sa come,
ha potuto verso la mezza nolle svignarsela. Come ? i condannati a mor-

te possono armarsi di stili e di coltelli? Hanno mani e piedi liberi? Sono

lasciati in tre con un magistrate solo, senza che sulla porta almeno della

stanza vi sieno birri, carabinieri ?

11. 1 giornali aveano fatto un chiasso d' inferno centre un complotto
reazionario scoperto negli ospedali militari di Sant' Ambrogio e del Mo-
nastero maggiore in Milano. Quella congiura aveva, a detta loro, per capi
i-frati e le monache che prestano 1'opera loro ai soldati infermi. E tosto la

Gazzetta del popolo ribadiva il chiodo che bisogna cacciare preti, frati,

monache da tutti gli spedali militari. Mille volte
,
dice la Gazzetta del

1. Maggie, abbiamo insistito perche gli ospedali militari fossero sbaraz-

zati d'ogni elemenlo monacale e nardoniano. Ma fu invano ogni sforzo, e

nemmeno la scoperla di complotti reazionarii valse ad ottenere un si ur-

gente e si necessario provvedimento. Ma proprio nello stesso giorno
1." di Maggie La Lombardia di Milano riduceva a cosa da nulla quella spa-
ventosa cospirazione. Non trattasi punto di congiure, d'armi ecc. ma
soltanto di serie disposizioni ,

che il comando militare credette di dover

impartire . Ecco di che si tratta. Qualche tempo fa il sergente d'ammi-

nistrazione dell' ospedale di S. Ambrogio venne ucciso. Finora non si

pole scoprire 1' omicida
,
ma solo si avevano sospetti su d'alcuni soldali

napolelani, i quali neghittosi e indisciplinati passano il loro tempo negli

spedali. I soldati passavano tutto il giorno al giuoco, minacciando i ser-

genti che si volevano loro opporre. Allora il comando militare ordino

un' iraprovvisa visita all' ospedale di S. Ambrogio. Ma le piii minute
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ricerche non iscoprirono fila di congiure a danno de superiori. Soltanlo

si rinvennero alcune lettere
,
die porteranno forse a far conoscere it vero

uccisore del povero scrgente. Cosi la Lombardia.

12. Tuttavia due giorni priraa, cioe il 28, La Lombardia aveva con ter-

ribili parole descritto: La congiura reazionaria, ordita soprauna vasta te-

la, con mezzi potenti, la quale ove per buona sorte non fosse stata scoper-

ta, avrebbe fatto molte vittime . E soggiungeva che i soldati napoletani

turouo trovati armati di stili e pistole, e che meditavano sinistri disegni,

ed abbondantemente provveduti di denaro, minacciavano di rinnovare in

Lombardia le scene di brigantaggio . Conchiudeva col dire che JMM di

quaranta soldati fvrono arrestati. Qual sia la vera versione, quella del 28,

o quella del 1." di Maggio, non saprei dire. Quello che posso dire si e che

queste cospirazioni e le diserzioni tra i soldati delle province napoletane
sono oggimai faccende d'ogni giorno. Dieci giorni fa 1' Opinione narra-

va la diserzione di 29 soldati di cayalleria a Brescia : il 28 Aprile lo

stesso giornale pubblicava una corrispondenza da Momo (Novara) , in cui

si diceva che sette disertori armati di squadroni furono visti a percor-

rere la carapagna. La Gazzetta di llilano del 30 Aprile ha una corri-

spondenza da Monza, ove si dice che sedici soldati del 9. reggimento
di linea disertarono da Monza dirigendosi verso il confine svizzero .

E, per non essere soverchiaraente lungo, diro che la Gazzetta del popolo
del 23 Aprile eccitava il Ministero a dare efficaci provvedimenti contro

le diserzioni che si moltiplicano in modo assai grave. E soggiungeva :

Ne queste hanno luogo soltanto fra soldati napoletani ,
come dicevasi

prima, ma anche fra quelli di qualche altra provincia ,
e pur troppo an-

che fra i veneti . Giova pero notare che la Gazzetta del popolo, enume-

rando le varie cagioni di queste diserzioni
,
tace pero della parte che vi

avrebbe il Clero. Eppure e raro che un giornale, e la stessa Gazzetta, an-

nunzii una diserzione senza affermare in modo piu o meno aperto che i

preti vi ebbero mano ! Ad ogni modo la piaga delle diserzioni e tale che

il Governo si trova impotente a recarvi rimedio.
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II.

COSE STRANIERE.

GRECIA. 1. Armistizio e resa di Rauplia 2. Risultati dell' insurrezione 3.

Istituzione della Guardia nazionale 4. II Mamiani vuol portare il bal-

dacchino in una processione 5. Le isole lonie chiedono 1'annessione alia

Grecia
,
e perche 6. Risposta del Lord Alto Commissario inglese.

1. Alii 20 di Marzo il Re Ottone avea fatto offerire ai ribelli di Nau-

plia larghissime condizioni di amnistia, come accennammo a pag. 218

di questo Volume , dal cui benefizio erano esclusi alcuni pochi soltanto
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fra i piii colpevoli. Questi tennero sodo e costrinsero i loro compile! d'or-

dine inferiore al riliuto
;
anzi presero dall' alto delle loro batterie a trar-

re sui regii, che risposero con un risoluto bombardamento. I colpi furo-

110 si ben diretti
,
che i fortini del recinto inalberarono tosto la bandiera

bianca, che si Tide sventolare, come in segno di chiedere merce, sopra
molte delle case della citta. II Generale Hahn, comandante dei regii, fe-

ce allora cessare il fuoco
,
ed offerire umanamente agli abitanti di uscir

fuori con piena guarentigia di liberta e sicurezza
;
e molti si disponeva-

no ad approtittarsene , quando i ribelli vi si opposero , minacciando di

bombardare essi medesimi la citta se gli abitanti ne fossero usciti. Dopo
cio si mantenne una specie di tacito armistizio fra i regii e gl' insorti

;
i

quali giovaronsi di tal tempo por provvedere ai fatti loro
,
venendo in

certo modo a mercato coi cittadini
, per vendere loro la liberta di andar-

sene mediante lo sborso di somme ingenti di pecunia. A tal prezzo mol-

tissime famiglie buone si riscattarono, epoterono levarsi via dai pericoli

dell' assedio e dell' assalto
;
ed i ribelli s' intascarono un 150,000 dram-

me pei tempi che dovessero venire men propizii ai loro disegni.

Cosi si protrassero gli ozii fastidiosi dei regii, impotenti per lo scarso

numero a far altro, h'no a mezzo Aprile, quando i capi della ribellione r

omai certi d'essersi ben riforniti per 1'avvenire, piegaronsi a patteggiare
la resa della fortezza. 11 Governo avea fatto sborsare le paghe del Feb-

braio e del Marzo agli ufficiali civili e magistrati rimasti nelle citta
, i

quali con cio ebbero modo di riscattare le proprie persone dalle mani del

ribelli, e con 6000 dramme fu ricomperato il Prefetto di Tripolizza da essi

tenuto prigione. Per altra parte le bande di Albanesi
,
che dicemmo en-

trati dalla Tessaglia . veduto lo stato delle cose e il poco profitto che;

avrebbero ricavato dal gittarsi allo sbaraglio per aiuto degli insorti , si

ritirarono prontamente. Laonde nulla omai restando da rapire , poca o

niuna speranza rimanendo di vedere insorgere il grosso delle popolazio-
ni , i capi della ribellione Grivas e Zimbrakakis tennero una conferenza

col Generale Hahn e sottoscrissero un protocollo per la resa, che fu pron-
tamente effetluata alii 20 di Aprile ;

nel qual gioruo le truppe regie en-

trarono quetamente in Nauplia, e i capi degli insorti, col loro borsellino>

ben fornito e qualche altra giuntarella, s'imbarcarono per andarsi a ripo-

sare allrove, aspettando I'opportunita di rifarsi da capo.
2. I regii ebbero certamente buona ragione di rallegrarsi per la resa!

di Nauplia ;
la quale vuol recarsi

,
non tanto a effetto delle armi rimasle

fedeli al Re, quanto agli ostacoli che i prudenti moderated della rivolu-

zione europea, da Parigi e da Londra
, opposero agli aiuti esterni che-

specialmente dall'Italia disponevansi ad accorrere in sostegno de' ribelli.

Ma questi possono altresi vantarsi d'aver piultoslo differita che dimessa

la loro impresa ; poiche conservano in poter loro molti mezzi da rav-

viarla quando torni a conto. Difatto in prima essi usufruttuarono il
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tempo dell' armistizio per sottrarre e riporre, non si sa dove, non meno

di 35 mila fucili detti di precisions , con le occorrenti munizioni; si die i

regii entrando in Nauplia ne trovarono molto bene sgomberi e puliti i

magazzlni. laoltre, per virtii dell' amnistia
,

i soldati e solt'ufficiali che

s'erano ribellati, sono riammessi nell'esercito
;
e raescolandosi ai rimasti

fedeli vi possono propagare i principii e le teoriche di quel nuovo sistema

che si voleva istituire
,
e che consiste nel francarsi dalla presente dina-

stia
, per promovere 1' uniflcazione della Grecia a quel modo e coo quello

scopo con che si sta lavorando per 1' uniticazione d' Italia. La rivalita

delle Potenze nelle cose Orientali da un poderoso aiuto a chi yuole met-

tervi sossopra gli ordini civili
, sperando ciascuno di potervi pescare

nel torbido ,
e guadagnarvi quache prolicua influenza. I popoli pagano

le spese.

3. II Re Ottone, volendo dar novella prova del suo affetto al popolo

greco, e fargli testimonianza di gratitudine per la devozione, fedelta e

fermezza nei principii di buon ordine di cui diede pur dianzi cosi splen-

dide diraostrazioni, ordino la istituzione e l'armamento della Guardia ua-

zionale, anche con lo scopo di organizzare cosi le forze vive del suo re-

gno, ma certamente con 1'effetto che si ottiene dapertutto altrove, di

contrapporre cioe le niilizie regolari alle cittadine, affinche le une guar-

dino le altre. Cosi a forza di contrappesi equilibrantisi la macchina dello

Stato puo camminare come gli orologi ,
fmcb.e non si frappone una pa-

gliuzza a sconcertar tutto.

4. Qualche giorno prima che s' avesse a festeggiare in Atene la resa di

Nauplia ,
celebravansi nella Cappella caltolica i sacri riti del Venerdi

Santo, in cui solevano i rappresentanti delle Potenze cattoliche portare

le aste del baldacchino per la processione del SS. Sacramento. II Ma-

miani
,
Mimstro del Piemonte, fu dimenticato e non ebbe.1' invito

;
se ne

adonto e scrisse lettera sdegnosa per querelarsene ,
intimando che si

badasse che simili ingiurie non si rinnovassero piu. Gli fu risposto netto

e riciso
,
che fin quando il suo Governo non si fosse riconciliato con la

Santa Sede, si farebbe solo cio che imponeya la coscienza. Che tal sorta

di gente non ha alcun diritto a metier fuori pretensioni per ottenere ri-

guardi in chiesa. Risposta ottima, perche chiarissima.

5. Gli esclusi dall'amnistia cercarono sulle navi inglesi sicurezza e

mezzo di trasporto alle Isole lonie. Ebbero il primo, ma non cosi il se-

condo intento, poiche i Protetlori della felicita, onde sono beate le Isole

lonie, giudicarono inopportune dilasciarvi penetrare di fuori una giunta
al fermento che gia vi si e messo per Yunificazione della Grecia e 1'an-

nessione delle Isole al Regno ellenico. Da piu anni infallantemente 1'As-

semblea Ionia ripete le stesse doglianze contro il Proteltorato inglese, e

le stesse supplicazioni per esserne alia perfine liberata. Ecco le parole

dell'/ndt'razo percid presentato al Lord Alto Commissario. I rappre-
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sentanti teste eletti dal popolo ellenico, ponendosi per la priina volta ia

relazione con V. E., sebbene indegni della loro missione, manchereb-

bero al primo dei loro doveri se non infonnassero il rappresentante della

Corona britannica, della immutabile volonta di questo popolo, spesse
volte ed istantemente raanifestata, di ottenere la sua ricostituzione nazio-

nale, ch'ei preferisce a qualunque altro bene, e non esprimessero le spe-

ranze che questo popolo fonda sulla giustizia del liberale e magnanimo

popolo inglese, che produsse tanti gloriosi filelleni. Infatti il popolo delle

Sette Isole e intieramente persuaso che, essendo da lungo tempo cessate

le cause che hanno dato motive ai trattati di Vienna ,
la generosa nazio-

ne inglese non soffrira che un popolo debole, raa di gloriosa origine, sia

tenuto contro giustizia ,
e suo malgrado, separato dal centro a cui tende

da secoli
,
e per mancanza del quale fu creato il protettorato inglese.

Nondimeno, sebbene 1'Assemblea abbia per primo oggetto la ricostitu-

zione nazionale co' mezzi legittimi, cio che costituisce lo scopo degli ar-

denti voti degli abitanti delle Sette Isole, pure essa si fara un dovere di

accettare qualunque disposizione, che avra per inlento di scemare i mali

che opprimono il nostro popolo .

Esposto cosi il fermo volere della ricostituzione nazionale, 1'Assemblea

dipinge poi lo stato del paese nei termini seguenti : II commercio, 1'a-

gricoltura, la navigazione, 1'industria sono assolutamente neglette. L'i-

struzione pubblica , malgrado i sacrifizii pecuniarii che il popolo fa per
essa

,
e in condizioni miserabili

,
e non risponde al suo scopo morale.

NeH'amministrazione della giustizia ,
una legislazione incerta e conlrad-

dittoria, benche spesse volte ufficialmente condannata, si perpetua, e

cresce sempre d' influenza
;

le fmanze dello Stato sono in pessime con-

dizioni
, per le violazioni ,

da parle del potere eseculivo, nelle gua-

rentigie costituzionali
,
che loro assicurano le disposizioni espresse dello

Statute .

Stando alle teorie politiche degli uomini di Stato che governano 1' In-

ghilterra ,
si dovrebbe credere che Palmerslon e John Russell sieno per

abbandohare le Isole lonie al principio di nazionalita, lasciandole annettersi

volontariamente al Regno di Grecia. Ma il fatto e ben altro. Altro e il

parlar di morte, altro il morire. A Napoli ,
in Toscana

,
in Romagna ,

a

Modena ,
a Parma

,
i Governi debbono cedere alia volonta dci popoli ;

nelle Isole lonie invece la volonta dei popoli dee cedere umilmente alia

volonta del Governo !

6. Difatto il Lord Alto Comissario, con tuono paternamente severo,

rimprovero a questi indocili suoi protetti gl- innumerevoli benefizi di

cui essi abusano, e torno ad assicurarli, che proprio essi sognano quanda

pensano all'annessione col Reame di Grecia. Ecco la sua risposta al-

1'indirizzo deU'Assemblea. Signer Presidente e Signori. Ricevetti con

soddisfazione 1'assicurazione che 1'Assemblea legislativa del duodecimo-
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.Parlamento si propone di compiere religiosamente i suoi doveri. Non

Ja penso menomamente come voi intorno alia condizione degli Stati lo-

,nii, i quali in nessun tempo furono cosl fiorenti come ora. Dalle va-

.^he asserzioni vuolsi appellare ai fatli. La popolazione cresce, la ren-

.xlita auraenta, il commercio fiorisce, dovunquesi pare la reale prosperita

-delle isole. E tra gli altri benefizii sparsi sulle isole si puo citare la si-

,ttirezza pubblica onde compiutamente si gode, la liberta politica e per-

sonale di opinione , permessa a un grado sconosciuto in verun altro

j-paese. Riconosco di buon grado esisler alcuni difetti nelle leggi ed

Jstituzioni. Noto e che non si percepisce la rendita municipale e che

si dissipa cio che e percepito. Riconosciuto e universalmente che le

strade sono trascurate e le istituzioni locali male amministrate. Ma

xguesti mali non voglion esser attribuiti
,
da alcuna persona imparziale,

.alia protezione inglese, essendo anzi la conseguenza di una costituzione

imperfetta ed impraticabile cui il potere protettore fece di eniendare. Ma
TAssemblea legislativa deH'undecimo Parlamento nego aiutarlo in questo

jtentativo. II rimedio di questi mali si deve cercare nella leale e cordiale

-eooperazione di tutti i poteri dello Stato. Un' Assemblea savia e patriot-

tica potra, quando \Torra, recaryi rimedio. La vostra attenzione fu rivolta

-.ai difetti esistenti e voi foste assicurati della cooperazione del molto il-

Jnstre Senate e della mia per 1'esecuzione di qualunque provyisione pra-

tka voi potrete proporre pel bene del popolo.. ,

Non posso passare sotto silenzio 1'allusione, fatta neH'allocuzione, alia

<jestione dell' unione di queste isole a quella parte della schiatta greca

^clie costituisce ora il reame di Grecia. L' Assemblea legislativa dichiara

-^he usera tutti i mezzi legali per metier in effetto queslo immutabile de-

.siderio del popolo. La sola condotta legale e costituzionale che si possa

;tenere (se un tale termine si puo applicare ad un tale mezzo di procedere)

& inviare una pelizione al potere protettore. Una simile peiizione fu in-

iviaia dall'Assemblea legislativa dell'undecimo Parlamento a S.M. la re-

sgina, e la regina fece una risposta negativa, perentoria e solenne. lo vi

/rwmo alia dichiarazioue contenuta nella vostra risposta. Accettando il

iprotettorato degli Stati. lonii 1' Inghilterra neaccetto i doveri
,
ne acqui-

,sto i diritti. Non mi resta che a dichiararvi che 1'Inghilterra compira i

suoi doveri colla piii scrupolosa fedelta e manterrd integri i suoi di-

.rittL Sarebbe dunque bene che 1'Assemblea legislativa adempiesse alle

sue funzioni dando opera a leggi utili e si astenesse daH'agitare

-questione, la quale deve essere considerata come assestata dalla

autorita competente.
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Nelle opere della Provvidenza e della Potenza divina cosi nel mondo

morale, come nel mondo fisico, parlando con proprieta di linguaggio,

rispetto a Dio
,
non vi e ne piu ,

ne meno
,

tan to essendo per Lui

creare un atomo
,
come creare le orbite del firmamento ;

tanto gui-

dare ai suoi fini i passi di un bifolco dietro il suo aratro , quanto i

negoziati dei diplomatic! e le vicende dei popoli e degli imperi. Ri-

spetto a noi peraltro sembra die la Provvidenza siasi riserbata eerie

cpoche, in cui con fatti inusitati voglia ricordare gl' inscrutabili suoi

disegni a quegli iutelletti, ai qualilc vie consuete della Provvidenza,

quasi divenute triviali 1
,
sembra che piu non ricordino i diritti su-

premi dell' eterna maesta.

Ed una di tali epoche (lo diciamo, 1'udiamo continuamente
)
e

quella, in cui noi andiamo oggi camminando di sorpresa in sorpresa :

quasi ad ogni voltala delle lortuose vie, in cui gli empii si aggirano,

li aspetlasse al varco la Provvidenza per deridere i loro conali e ri-

provarc i loro principii. Ad ogni tempo appartiene la gran minaccia :

Perdam prudentiam prudentum et sapientiam sapienlwn reprobabo.
-Tijl, i

1 Assidwtate viluerunl , dicea S. Agostino.

Scrie V, vol. II, fasc. 293. 33 22 Maggio 1862
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Ma rispetto a noi i fatti preseflti sembrano ripeterla con voce phi spic-

cata e souora, da disperare gli sforzi dcgli empi e sfatarae la faluila,

nei consigli.

Ristringiamo 1' applicazione di questa osservazione al gran fatto y

clie abbiamo sotto gli occhi
, ripelizione ,

ma gigantesca ,
di quel-

1'altro che ci fu offerto nel 1854. Gigantesca diciamo, non solo pel

numero dei Prelali che accorsero, ma per 1'esiguila della causa onde

fur mossi, per la gagliardia dell'opposizione che inconlrarono
, per

1'incertezza dei tempi burrascosi che attraversarono.

Se riguardate la causa
, grandissima e certamente quella di pren-

der parte alle glorie novelle di tanti martin e santi. Ma la grandez-

za di questa causa e di quelle, che nel mondo sembrano aver perduta

gran parte, se uon il lutto, di loro importanza*. E che importa ai ga-

binetti, ai diplomatic!, agli uominidi Stato un santo di piu o di meno

che sia giunto in cielo ? Basta ricordare le goffe ed empie buffonate-

del giornalismo scredente contro S. Giuseppe da Copertino, per re-

stare attoniti che una canonizzazione nel 1862 sia divenula un affare

di Stato per tutto il mondo incivilito. Ma, anche lasciando in dispar-

te cotesti miscredenti, 1' accorrere di tanti Yescovi a Roma per una

tale funzione sembra a prima vista effetto superiore alia causa. Vero

e che, pel mondo catlolico , atto solennissimo della Chiesa e tutiora

una canonizzazione
,
che accerta il Paradiso- ad una anima e ne ad-

dita le pedate alia imilazione dei fedeli. Pur nondimeno , anche cost

considerata, che cosa, e colesta solennita rispetto a quella dichiarazio-

ne dommatica
,
fatto per le sue circostanze poco meno che inudito

negli annali della Chiesa, e per 1'oggeUo materiale, a cui mirava,

tanto superiore al presente , quanto la Madre di Cristo 5 superiore

a suoi servi
, quanto la tcnera pieta filiale dei Caltolici corre piu

fervida verso Maria
,
che verso qual altro vi piaccia dei santi com-

prensori , quanlo era da piu secoli aspeltato e sospirato quel graa

decreto, quanto erano maggiori le speranze d' immenso frullo pel

riordinamento del mondo morale.

Eppure il numero dei Vescovi, che coonestarono colla loro presen-

za il trionfo della Vergine senza macchia, fu di molto inferiore al nu-

mero di coloro che assistono oggi alia canonizzazione. E che tempi
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eran quelli rispetto ai present! ? Quali gli ostacoli? Ouale la polenza

degli oppositori ? Allora parea quasi che le potenze catloliche avesse-

ro dimenticate le anliche gelosie, per favorire la Chiesa. II Governo

francese nella luna di mele ricordava ancor freschi i milioni di suffragi

cattolici, che aveano ripristiuato 1' impero e la dinastia : V Imperatore

lorenese, non affranto dai present i contrast!, preparava nel primo

fervore dei sentimenti caltolici e della energia governatrice quel con-

-cordato, che sara per lui eterno vanto e pei nemici di Dio rovello in-

domabile : in Italia tutli i principi devoti alia Vergine ,
devoli alia

hiesa (meno un solo piu inclifferenle a quel domma che avverso) ,

si repntavano beati di concorrere nel loro Episcopate ai nuovi Irionfi

di Maria. Della Spagna poi che diremo? Che di quella dinastia, pri-

tua forse nel tempo a promuovere gl' interessi di quella causa, prima

ad iniziarnc le suppliche ? Tutto diinque parea sorridere ai romei

mitrati
,
che accorrevano : ne abbandonando il loro gregge vedeano

essi aggirarglisi intorno il lupo divoratore. Oggi il trionfo dei set-

tarii da tulto a temere
,

la loro prepotenza si arma di gendarmi e

decreti
,

i furori dcgli empii tuonano nei giornali , niinacciando ven-

detta contro i govern!, insidie contro le plebi: e intanto? .... I Ve-

scovi disprezzano quei ruggiti, e Roma ti sembra quella Sionnc pre-

detla dal Profeta, alia quale concorrono tulte le genti, recando 1' omag-

gio dei lorotesori e delle loro adorazioni 1. In verita
,
lettore

, se vi

ha fatto straordinario nei tempi nostri
,

se la Provvidenza sembra

voterci dare colla novita stessa del fatto document! di sapienza re-

condita; egli e questo concorso dell' Episcopate cattolico, di cui giu-

bila il fedele, contro cui si adira 1' incredulo : ma niuno pu6 negarlo,

niuno puo non sentire sotto la lucida corteccia del fatto materiale un

magistero morale degnissimo d' uomo che sa pensare.

Mostreremmo di non comprendere noi medesimi il problema che

proponiamo, se pretendessimo svolgerne per intero i documenti ch'e-

glicontiene, e ai quali ben puo applicarsi il detto dell' Apostolo :

1 Leva in circuilu oculos tuos el vide Filii tui de longc venient etc....

Tune videbis, el afflues, el mirabitw\et dilatabitur cor tinim etc. etc. Omnes de

Saba venient, aurum el thus deferen'es el laudem Domino annuncianles. Is. LX
dal 4 al 6.
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incomprehensibilia sunt indicia eius el hicestigabiles viae eius. E chi

polrcbbe indovinare qual sia lo scopo ultimo della Provvidenza, men-

Ire raccoglie in tal guisa da tutti i popoli della terra leslimonii d'o-

gni maniera, perche assistano ai dolori e alia forlezza del suo Vica-

rio perseguitalo ,
come de omni natione quae sub coelo est raccolse

teslimonii in Gerosolima a vedere gli slrazi ed i trionfi dell' Uomo-

Dio? Mister! sono cotesli inlcndimenti divini, inaccessibili ad ogni

umano inlellelto. Ma, perche non possiamo trangugiare cotesto oceano,

tralasceremo noi di sorbirne qualche stilla? Se sono incomprensibili

le vie di Dio, sono elleno lutle invisibili leorme della Provvidenza?

Oh questo no. E stando auche solo a quel che da principio abbiamo

proposto ,
sembra a noi che Dio abbia voluto deridere la fatuita dei

calcoli umani e condannarne 1' cmpieta con un triplice spetlacolo, che

il concorso dei Vescovi a Roma conlrappone al moi:do eterodosso :

spettacolo di unita nel vero, spcltacolo di polenza nell'iimta, spetta-

colo di leruperanza c mansueludine nella potenza. Svolgiamo in po-

che parole I'immeuso soggelto.

. I.

Spetlacolo di unita nel vero.

Per comprendere la meraviglia di questo primo spettacolo, vuolsi

prima analizzare il contrapposlo che dalla elcrodossia ci si presenta,

vogliosissima da un canto e bisognosissima di una qualche unita

morale , e ridotta per altra parte dopo mille sforzi ad una vera Ba-

bele. Vorrebbero I'muta nella famiglia; ma, dopo 80 auni di studio

sopra la legislazione matrimoniale
,
ancor ne discutono i primi ele-

menti. E negli Stali Uniti 1'amore vuol liberla; in Inghilterra il di-

vorzio imperversa viepiu ogni anno
;
in Francia, dopo mille altri ma-

gistral! ,
il Sauzet deplorava pocanzi i traviamenti del Codice

;
in

Prussia pietisli ed aristocratic] danno alia tromba per estinguere

1'incendio acccso da raziorialisti e democratic! : e la povera Italia? . . .

Ohimc ! Mentre grida die vuol fuori il barbaro ,
va raccogliendone

dai codici stranicri i piti luridi cenci per iscreziarne le sue pareti

domesliche.
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Vorrebbono 1'unita nei Comuni ;
c inlanto si grida conlro 1'amore

di Campanile e si sciudono coi parliti politic! famiglie e Comuni. Si

vorrebbe 1'unita nello Stato, e se ne sbarbano perfm le radici, cancel-

lando ogni memoria, ogni tradizione, ogni isliluzione, ogni affclto,

radicalo nelle generazioni precedenti ; quasi 1'unila dei popoli potcsse

essere altro die unita morale
, quasi gli uomini potessero esser legati

da una corda come le fascine, o imbrancati dal bastonc come le pe-

core. Vorrebbono 1' unita fra popoli civili
;

e per otlencrla vantano

1' indipendenza dell' umana ragione. E questa indipendenza dovra

ottenere
,
mediante un disputarc accanito ,

un continncliar vicende-

vole, nna dispolica prcvalcnza della pluralila, un ^ iolcnto monopolio

di istruzione
;
dovra ottenere, diciamo, quella unita del pensiero, cui

ciascuno sente non aver diritto ad imporrc. Vero e die, in mancanza

di tal diritto
,

si supplisce con un diluvio di libri e di giornali , con

istrep'itosi congressi scientific!, con viaggiatori spe.diti dalle accade-

mie e dalle settc: i quali, invece di portare fra i popoli unita di affelti

e di pcnsieri, vi poflano unita di odii e di rivoluzioni. E qnesto

sperpero universale dei senlimenti e degli affctti e-giunto a tale, die

piu d' una volta i sinodi protestanti, congregatisi appunto per rintrec-

dare 1' unita nei dommi
, finirono coll' ottenere 1' unita nel dubbio ,

cancellando alcuni avanzi d'anliche dottrine e dichiarando, a confor-

to dell' aspeltazione dclusa
,

1' unita dei dommi doversi cedere come

vanto alia Chiesa caltolica
, serbando alia proleslante il vanto

,
non

meno, secpndo loro, prcgevolc della varieta. L'uva non era matura.

Tal e la condizione, a cui tanti mezzi, usati per unirsi, hanno ridolto

il mondo presenle ! Dcsolala Babele
;

il cui aspetto slrazia anclic fra

i nostri fratelli separati gli animi piu retti
,

le inlelligenze piu inna-

morate della \erila, cui riescc inlollerabilc e la tenebria del dubbio

e lo strazio delle contraddizioni !

Or beue, pensate, leltore
, die speltacolo debba essere alia non

iscarsa turba di animi cosi ben disposti , eppurc cosi straziati
,
lo

speltacolo die Roma presenta. lo m'immagino di vcdere uno di cote-

sti pensatori al suo scrittoio, die, fatlo del gomito puntello alia testa.
.

lisse le pupillc sul giornale die racconta i falti
, aguzza verso Ronii\

gli sguardi deirinlellelto, e contempla coi mille loro Vescovi i miliocr
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delle docili e tranquillc lor grcggi. Oh beati, dee dire seco stesso,

beati ! che piegando alia suprema delle pluralita, che possono oraco-

lare qui in terra , si credono guarentiti da Dio nella loro adesione !

Sbaglieranno forse
(
& 1' eterodosso che pafla )

: ma certamente se vi

puo essere certezza prudente sulla terra, la debb'essere per costoro
;

la cui pluralita si forma dai piu eletti fra i prudenti ed istruiti
, e

giunse finora sempre a termini di sentenze, in cui niuno pote notare

iniquita od errore. Tails cum sis, utinam nosier esses I Con tali rifles-

sioni in mente, con tali affetti nel cuore, qual meraviglia che anche

fra proteslanti Pio IX debba sclamare: tamquam prodigium factus

sum multis, et Tu adiutor fortis ?

E crescera la meraviglia di cotesti osservatori leali, considerando

qual e la materia, in cui si forma oggi fra cattolici la portentosa unita

del pensiero. Finche si tratlava della Concezione Immacolata
,
tutta

la difficolta potea stare in qualche interpretazione d'un testo, in'qual-

che deduzione argomentata da dommi gia creduli, in qualche sofisti-

cheria d'intelletti ostinati, in qualche puntiglio di partito. Pochi dun-

que poteano resistere: pochi, usi alia docilita cattolica, potevano es-

ser tentati da quelle inezie
,
da quei puntigli. Oggi la faccenda va

tutt'allrimenti: e il concorso dei Vescovi
,
benche motivate dalla ca-

nonizzazione dei beati, conduce perallro ad autenticare la gravissima

dottrina del potere lemporale, insegnata pocanzi concordemente con

document! solenni, dall' Episcopate cattolico edall'oracolo pontificio.

Qui sta propriamenle la significanza di questo augusto congresso ,

sentita e vivamente contrastata da coloro, cui poco premerebbe 1' au-

reola di Santo conceduta a quei novelli canonizzati 1.

E queslo appunto diceva espressamente 1' eloquente e generoso

Arcivescovo di Tolosa, accomiatandosi ai 19 Marzo dal suo gregge e

partendo per Roma : Avremmo, dice, tardato un altr'anno per ma-

turare la causa del nostro viaggio ;
ma la voce del Padre comune

ci chiama, e noi ci affrettiamo ad ascoltaiia in oggi tanto piu volen-

1 Questa gente, che si ride di ogni diritto piu saerosanto, ebbe la piu gran

paura di pochi vecchi prelati e non si vergogno d' invocar per essi le leggi

piu tiranniche ed ingiuste (Vedi Armenia 3 Maggio 1862),
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tieri, perche 6 voce di un padre dolorosamcnte ferito in cio die ha

di piu sacro , il diritto e la giustizia ,
da cio clie vi ha di piu bru-

lale
,
la violenza senza ragione. Andremo dunque a congiungere

con lui la-voce nel bandire la sanlila e la giuslizia : e daremo cosi

una imova prova di quella potenza della Chiesa; che, quando e

minacciata nel presente, ricorda fidenle le sue glorie passate. Gli

diremo che voi palite con lui di quei mali, che o straziauo o mi-

ce nacciano la Chiesa; che nella confusione, ove si ecclissauo lulti

i principii, retto voi serbale il cuore e inflessibile la volonta
; che

voi siele con Roma nella sua lotta contro 1' iniquita, e che nel fitto

della nebbia, con cui si lenta oscurare i piu volgari concetti della

giustizia, voi alzale ai sette colli lo sguardo ,
vedendo che la splen-

de la luce ,
senza cui non vi e salvezza per la famiglia umana.

(Questa pastorale ejriportata nel Monde 29 Aprile 1862). Cosi

quel venerabile e coraggioso prelalo , pronto sempre ad accorrere

in prima fila, ogni qualvolta i Vescovi sono chiamati a pubblicare la

verita o ad affrontare il pericolo. E voi vedete con quale evidenza

egli dichiara ai suoi diocesani la vera importanza di questo viaggio

a Roma, ove e crocifisso il Vicario di Cristo, per indurlo a cedere

quel domiuio temporale, che tanto importa alia Chiesa .di mantenere.

Or dite, letlore, vi e materia piu contrastata o piu conirastabile?

Quella tinta polilica , onde sono qui inverniciale le doltrine cattoli-

che sopra il diritto di propriela, di sovranita, di legittinaila, iuganno

pur troppo anche molli cattolici. E sebbene non puo ormai piu dirsi

sincere quel caltolicismo, che resiste all'iimta dei Vescovi col Papa,

sia che defmiscano il domma, sia che comandino in maJeria morale ;

pure non puo negarsi durar tuttora quella vernice politica, per som-

ministrare un preteslo ai dissensi fra il laicato cattolico.

E quanto son gravi gl' interessi. che scaldano colesla quislione,

apparentemente politica ! Vi ha chi vede in essa la potenza di una

nazione, paurosa agli uni, favorevole agli altri. V'ha chi vi scorge

la liberta delle coscienze o pericolata o conquisa. Per questi e qui-

stione di pace europea; per altri speranza di trionfo del partito ; per

tutti e fuoco che cova sotlo la cenere. Pu6 darsi quistione ove piu

palpiti 1' affetlo ?
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E se riguardate le persone , che doveano concenlrarsi in quella

unila
,

1' immaginazione si pcrde nolle mille tinte, onde e screziata

quella turba. Ogni nazione vi ha il suo rappresentante, ogni dottrina

il suo seguace. Gli uni dipendono da govern! monarchic!; gli allri da

Statuti o da repubbliche. Quesli sperano ralterramento di un usur-

patore, quell i il rilorno di un pretendente. E per tutti cosloro quel-

le dottrine- fondamenlali di politica e di dominio possono variamente

interpretarsi e condurrea svarialissimirisullamenti.A crescere que-

sto, in apparenza pauroso contrasto, ecco rcduci poc'anzi dai lunghi

pellegrinaggi dello scisma e dell'eresia, Armeni e Caldei, Bulgari

e Copti, Bizantini ed Elleni; tulli invitati anch'essi, recilato appena

il simbolo dell' unita riconquistata ,
a profcssarlo solennemenle in

questa spettacolosa unita di tutte le genti. Eppure nell' immenso

frastuono di tali opinamenti, nel tempestoso urtp delle passioni, ecco

repente sulla poppa della navicella di Pietro ergersi impavido il Vi-

cario di Cristo, creare ad un tralto, come il divino suo maestro, la

tranquillila , imperando ai venti e al mare. Confessatelo , leltore, la

Prow idenza ha operaio un prodigio, di cui fra i prodigi morali pochi

somiglievoli ci presenta la storia.

Ma questo miracolo di unita, fra tanli svariatissimi element! e con-

trastato da tanti interessi, come lo ha operato? Oh qui sta propria-

menle 1' aspelto piu mirabile di quest' opera della Provvidenza ordi-

nalrice. Ella avea bisogno di atterrare .prima le tante leggi dispoti-

che, con cui certi Re per grazia di Dio aveano incalenato il Vescovo

alia gleba della Diocesi : e si volse per questo allo spirito delle pro-

celle rivoluzionarie. II quale prontissimo rispose: eccomi; e soflian-

do sui troni gli atterro
,
soffiando sui codici li lacero , soffiando sui

consiglieri li infatuo
,
sofiiando sugli eserciti li fugo ;

e al suono dei

ceppi infranti e cadenti la Chiesa canto una liberta inaspettata , pa-

gata molte \olte colle ricchezze e col sangue, ma in fine dei conti

la Chiesa fu libera.

Fu libera? Si
, letlore, fu libera di sfidare le carceri e i pa-

tiboli : liberta, che purtroppo piu non le era concessa dalla ipocrisia

di certi governi che, indorandole le calene e alternandole genufles-

sioni e schiafii, obbligavano il Vescovo per mille riguardi di carita e
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di prudenza a sembrare consenziente e talora quasi complice nclla

schiavitu della Chiesa. Oggi non piu : nel governanlc cgli si vede a

fronie un persecutore e puo e dec parlargli il linguaggio degli anti-

clu Vescovi agli imperanti pagam o eretici
, pieno d' osscquio negli

ordinamenli polilici ,
ma vitupcratore ed oppositore franchissimo al-

I'ateismo dei govcrni. E queslo a chi lo deve? Ai principii moderni,

alia prelesa separazione fra lo Stato e la Chiesa. Lo Stalo disse alia

Chiesa : lo sono ateo, io non li conosco : fa quel die vuoi, ma obbe-

disci. E la Chiesa rispose: Obbediro nell'ordine politico, fmche

non mi comandi 1'ingiuslo. Ma se prelendi uolazioni della giuslizia o

lirannia sullc coscienze, sapro disobbedirc c morire. Cosi il Vescovo

divcnne libero, perche il governo si dichiaro ateo e persecutore.

Ma e cotcslo Stato, cotesto persecutore senza freno, perche non

sorge? Perche non incatena 1'altra mela dei Vescovi, dopo avere in-

catcnata la prima ?

Sapele perche? Perche la Pro\vidcnza Ija dato il trionfo all'mdi-

pendenza eterodossa , alia liberta del pcnsiero, delle coscienze, del

culto
; perche queste liberta sono penetrate nelle teste e nei cuori

;

perche questa peste faltasi universale assidera i cervelli e le brac-

cia dei governanli medesimi; perche a lungo andare essi lemono

che le plebi deluse, derise in quanta hanno di piu caro e di piu sa-

cro, prendano sul serio Ic promessc e attcrrino col diritto novello

quegl' idoli di potere , chc adorarono per reminiscenze e sentiment!

del dirilto cristiano. Sicchc i principii stcssi deH'orrore sono quelli,

die impediscono ormai certi eccessi
;
essi rendono la liberta ai Ve-

scovi anche in quel punto medesimo, in cui invocando 1'antico dispo-

tismo e rinnegando le proprie doltrine
,

cerli ministri vorrebbcro

ribadirne le calene.

Cosi (salutem ex inimicis noslris) la Provvidenza ha reso possibi-

le, a dispello degli increduli oppositori, il portentoso Congrcsso Ro-

mano. E mentrc a Londra 1'unita (Idle cupidigie materiali raccoglie

il mondo allo speltacolo dell' industria universale
;

in Roma 1' unita

del Vero cattolico presenta lo spettacolo di un vero congresso uma-

nitario. Londra non ha che il mondo azzimato e, com'egli dicesi ,

incivililo : Roma fin dal fondo dell'Oceania ,
del Tibet ,

della Cina ,
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dell' Etiopia , invita allo spcttacolo le genii piu stranie c piu sclvag-

ge, c mostra come fra le materne sue braccia sia cessata ogni di-

stinzionc di tribii nella pienezza dell' unita di Cristo. In Londra si

forma una unita materiale di popoli gelosi, che vanno a studiare cola

il modo di soppiantarsi scambievolmente nel primato deH'industria e

del commercio ;
in Roma lutte le genti si congiungono neH'unita mo-

rale del vero, a cui aderiscono, e nell'ardente zelo di comunicarsi

scambievolmente e di spandere su tutta la terra con cotesto bene

dell'intelletlo 1'ordine universale di giustizia e di benevolenza, da cui

i beni materiali germogliano spontaneamente qual giunta: haec omnia

adiicientur vobis.

Paragonate, lejtore, colesli due spettacoli di unite: unila d'indu-

stria, in cui lottano fra loro per soppiantarsi popoli rival!
,
aizzati dalla

smania dei godimenti material!
;
unita di fede e di amore fra popoli

fratelli
,
bramosi di comunicarsi scambievolmente quel bene dell' in-

telletto, che tanto piu e posseduto, quanlo piu e comunicato, ottenuta

dalla Provvidenza per opera dei liberali stessi a malgrado dei loro

principii e delle tendenze del secolo : e dite se cotesto spettacolo di

imita catlolica, esibito in Roma a dispetto o piuttosto per merce

delle opposizioni piu gagliarde, non e proprio un prodigio della Prov-

videnza.

. II.

'

Spettacolo di potenza neUwiita.

Questa vittoria contro gli oppositori vede il lettore che gia mostra

per se stessa la seconda rneraviglia, da noi propostavi a contemplare

in questo spettacolo, la potenza di questa unita. Mentre per ogni

dove sotto 1'urto o di cospiratori settarii o di squadre nemiche

Cadono le citta, cadono i Regni ,

mentre palpitano gl'imperi ,
e i monarch! piu potent! raccolgono in-

torno al trono a centinaia i reggimenti e gli squadron! armali dei

piu tremendi ordegni di morle, senza ben sapere se dovranno ser-

vire a difendersi contro sudditi ribelli o contro assalti stranieri ,



mentre i consiglieri del gabiuello, i deputati del parlamenlo, gli elet-

tori delle popolazioni ,
chiamati a sorrcggcrc troni che vacillano

,

sembrano raddoppiarne pcricolo e congiurare coi nemici
;
un Prin-

cipe di Icrritorio angustissimo, senza esercito e senza naviglio, fat-

to segno all' odio pubblicamenle dichiarato di quei settarii medesi-

mi , sotto cui traballa la terra
,
e minacciato d' abbandono da quei

medesimi principi, che piu gli si professano divoti, sta fermo nel suo

diritto; e col solo dirilto, raccolta inlorno a se 1'elelta dei morali reg-

gitori degl'intelletli, otliene la prevalenza morale sopra tutle le male-

riali forze clie gli contrastano, non pare a voi qucsto un prodigio di

potenza? II fatto dimque prova per se solo il nostro assunlo : 1'unita

cattolica racchiude in se una potenza immensa.

A dir vero cotesta verila per un catlolico non dovrebbc abbiso-

gnare di prova, essendo registrata a splendidi caratteri nel dcttato

infallibile di Dio 1. Anzi anche ncllc teste dci piu pcrspicaci fra gli

uomini di Stato ella forma tale evidenza , che polrebbe passarc per

un assioma. E gia mille volte 1'udimmo altribuito a quei gran capi-

tano e gran politico, che scriveva ai suoi minislri : Per carita ne me

brouillez pas avec le Pape ;
trattate col Papa come se fosse alia te-

sta di 200,000 baionette. E quando per sua mala ventura, ebbro dei

suoi trionfi, dimentico egli stesso il suo aforismo; un altro politico

non meno acuto di lui e forse piu incredulo, il Talleyrand, glielo ri-

cordo
, rimostrando gravemente 1' imprudcnza ,

ne voile prendervi

parte : tanto e evidenle la potenza morale del Cattolicismo.

Disgraziatamente i poh'lici perspicaci non sono molti fra i rivolu-

zionarii d' Italia : laonde costoro hanno incominciata la loro impresa

con quei mezzo appunto, che Napoleone I giudico e spcrimento atto a

perdere le imprese gia compiute e gia rassodate. Fra i buoni catto-

lici poi i convincimenli soprannalurali fanno trascurare molte volte

cerli argomenti puramente naturali, i quali per altro assai giovano a

ingagliardire coll' evidenza certe verita gia credute per fede. Sicche

1'analizzare alquanto le cause di cotesta potenza, si vivamente rappre-

1 Confidite, Ego vici mindnm
( lo. XVI, 33. ). Haee est victoria, quae nncit

mundurii, fides nostra (I lo. V, 4).
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sentata dal congrcsso dci Ycscovi , potra riuscirc c per gli uni e per

gli altri dilettevole e yantaggioso : vanlaggioso ai primi , die avran-

no occasione di riflettcre agli errori
,

di cui gia piangono le conse-

guenze ; vanlaggioso ai second!, che conoscendo la natura e le cause

della propria forza, prenderanno nuova lena nella gran lotto. Ben

inteso die considereremo solo le cause natural! , prescindendo dal

soprannaturale lavorio dclla grazia neH'inlerno dei cuori.

Fra quesle ragioni natural! la priraa, die mostra immensa la for-

za ncl Cattolicismo, e 1'indole della sua unila, poc'anzi da no! coii-

templata.

A dir vero ogni unita e principio di forza. E chi ignorachc perfino

nella pura maleria una grande unita di molecole coerenli esercita una

forza immensa? Ouando poi non pure molecole inert!, ma numerose

moltitudini d' esscri intelligenli congiungono anche solo la robuslez-

za di braccia a miriadi
;
allora i prodigi non possono mancare : e

tutli udirono dal dotlissimo Porporato Wiseman, e da cent' altri eru-

dili
,
come negli spettacolosi monumenli dei popoli oriental! , alia

mancanza dell' odierna potenza meccanica supplisse con effetti poco

minori il concorso dellc braccia umanc. Tutti sanno come il genio

mil! tare divcnisse padrone delle battaglie , quando o nella falange

maccdone o nella legione romana riusci ad improntare 1' unita in

parecchie migliaia di combattenti. La potenza dunque e natural con-

seguenza della unita : c pero , quanto 1' unita e piu perfetta ,
tanto

debb' essere maggiore la polenza 1.

Or 1' unita del Cattolicismo e la piu perfetto che dar si possa nella

gran famiglia del genere umano. Perfettissima in primo luogo, per-

che parte da principio interno, come tulla la potenza del dirilto, sem-

pre fondata sopra la ferma persuasione di una verita pratica, a cui la

volonta di operare efficacemente si accoppia. Se non che negli altri

; ''. \
'.'.riiy l>Hftlijkj(: >

1 A chi fosse vago di considerazioni metafisiche, potremmo compiere que-

sta dimostrazioiie soggiungendo, che in un soggeito qualiirique tanto vi e di

unita, quanto di essere, giacche, come dicevano gli scolastici, unum et ens

convertuntur. Or chi non vede che alia intensita dell' essere dee corrispon-

derel'intensita della potenza, come per 1'opposlo ai gradi del non essere

corrispondono i gradi dell'impotenza?
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diritti questa saldezza va soggetta a quei deliquii ,
a cui sottostanno

tutle le cose umane : ne solo, come taluno potrebbe credere , nell' a-

nimo di coloro, che dovrebbero rispettarli e difenderli in altrui; ma

perfino in quei medesimi, in cui favore parla il diritto e nella cui vo-

lonta si incardina e si assoda. Si
, quesli medesimi ,

o stanchi dal

oozzare infruttuoso, o leraenti le minacce deU'emulo, o promeltenlisi

di salvare con equa composizione una parte ,
mentrc colla fermezza

Uitto gia sembra perdulo, si arrendono fmalmentc e ascoltano
(
e ta-

lora prudentemente, se non resti violate un dovere
)
le voci dell' inle-

resse, sacrificando qualche diritto e qualche punlo di terrena gran-

dezza o impegno di onore. E questa e forse pur troppo la poiissinw

causa, per cui oggi vacillano i Irani. I monarchi medesimi sono o m-

rono i primi, che dubitarono del proprio diritto : e di molti si poireb-

be asche oggi canlare, come di Luigi XVI, la nola slrofelta

. . . Notre Hoi se croyant un abus,

Voudra bien cesser dc I'etre.

Guai ad una sociela, quando il principe, guai ad un esereito quan-

do il condoltiere, guai ad una famiglia quando il padre tenlenna
,
e

dubita egli stesso se abbia dirillo di comandare ! Eppure qui siaiiio

oggi condotti dai principii elerodossi, e questa e la causa principalis-

sima del disordine sociale.

Che se tanto e soggetlo a vacillare il diritto umano nell' anirno di

quei medesimi, cui piu dovrebbe preniere ;
molto piu potra vacillare

ncgli altri, nci quali 1'adesione o e molte voile mal ferma fin da prin-

cipio, o a poco a poco va traballando.ed cslinguendosj; come avviene

a certi pretendenti, il cui diritto al trono, sebbene fondalo sopra basi

ragionevoli, viene talora rivocato in dubbio per gl'imniensi scompigli,

pel sangue, pei disordini, che ti-arrebbero seco, con poca speranza

di riuscimento, certi Icntativi in loro fovore.

Ma quando trattasi del Pontefice, ed egli ha per le mani alcuna di

quelle imprese ove i vantaggi della cristianita sono implicali ,
non e

chi non veda e nelle idee e nella sloria 1'incrollabile immobilita del

diritto, e per parte di chi ne e in possesso e per parle di chi dee so-

steneiio. II Pontefice possessore e incapace di dubitare del proprio
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dirillo : egli sa per fede esser lui capo clella Chiesa sulla terra : sa

assislergli, per mantenerlo eonlro ogni assallo, il divino spirito : sa

nulla piu che il corpo esser soggetto a quegli assalti
,
che perpelua-

mente cimeivtano la navicella di Pietro
;
ma 1'autorita del Piloto star

salda, contro tutte le potenze dell' inferno. Egli dunque non puo rin-

negare volontariamente il proprio diritto : e se parvero nella sua

applicazione vaclllare tre a quatiro Ponlefici
,

e per un momentanco

Irascorso di umana fralezza perdettero di vista
,
come Pio VII a Fon~

tainebleau, le pedate di S. Pietro; ripararono tosto 1'errore in modo r

da rassodar vie meglio il convineimento di loro fermezza nel diritto-

e del dovere onde tal fermezza si nutricava.

In quanto poi ai fedeli
,
stando fermo il pastore ,

Y idea del diritto

non puo cambiare. Ben potra scemare per codardia il numero di co-

loro, che al dirilto riconosciuto rendono omaggio ; potra chi lo rivc-

risce esitare intorno alle vie piu prudenli ed efiicaci per mantenerlo;

potra ritardarsi 1' impresa, appunlo perche 1' immobilita di quel dirit-

to non richiede stragi di guerra civile
,
ne si cancella per lunghezza

di prescrizione : ma nessun vero cattolico o ne mettera in dubbio-

1' evidenza o neghera il dovere di fermezza perseverante nel procac-

ciarne l'adempimento.

Ecco dunque ,
lettore ,

la prima causa dell' immensa potenza, di

cui Roma ci presenta in questo punto il meraviglioso spetlacolo : da

un canto essa e tutta interna, perche fondata nel diritlo
;
dall' altro ii

diritto e maneggiato da tal volonla, cui niun cannone puo muovere.,

Ben lo sanno e lo veggono i nemici di Roma r e vanno gridando alia

cocciulaggine, alia ostinazione , ma indarno :

Freme il Circasso e si contorce e scuote
,

Ma il braccio prigioner ritrar non puole.

Potenza dunque di unita, polenza di dirilto; ecco due considc-

razioni, che mostrano 1' immensa grandezza della potenza cristiana,

Aggiungcte a questi due element! la vivacila e santita di quelle per-

suasioni, sulle quali si appoggia il diritto. Nolate bene che noi non

entriamo qui nel soprannaturale ,
ricorrendo all'aiuto divino in una

causa si santa. No : lasciando anche i nostri avversarii nella loro
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incredulita, colla quale si dispenseranno dal temere gli aiuti di Dio in

favore dclla Ghiesa
,

ci contenianio nel solo fatto visibile cd innega-

bile ,
chc 200 milioni di cailolici operano colla ma persuasionc clie

I principii del diritto, per cui si muovono, sono mfallibilraente veri
;

e chc per conseguenza sanlissima ed immortale e la causa, per cui

combattono. Con tale vivissima persuasione (ditela pur falsa a voslra

posta )
come negare 1' immensa potenza di cotesta mollitudine ster-

minata, ridolta ad unila si perfetta di oedine morale, con tanta viva-

-cita ed efficacia di persuasione? Qual e la fortezza di un esercito,

che siasi persuaso una \olla di essere invincibile? Lo sapetc : con lal

persuasione, se non fosse invincibile, diventerebbe : come per 1'op-

posto vinto puo dirsi Vesercilo, quando si crede incapace di vincere.

Ora il cattolico e persuaso che la Chiesa dee correre di vittoria in

Yiltoria : exivit vincens ut vinceret; e sa ch' Ella dovra racchiudere

in unico ovile lutle le genti. Or pensale qual potenza dee conferire

questa persuasione si viva ad un esercilo di 200 milioni. La direte

fanatismo, e sia pure : non vogliarno questione del vocabolo
;
la po-

tenza che dimostriamo e sempre inuegabile, giacche se un fanalismo

durasse da 18 secoli fra le nazioni piu colle , negli ingegni piu

illuminati
, negli animi piu onesti

;
chi puo dubilare che anche co-

testo fanatismo sai'ebbeinviucibile?

Oh si cerlo
, invincibile , poiche non polrebbe a meno di accop-

piarsi (come oggi si accoppia nell' Episcopato )
colla terribile cospi-

razione del Credo, colla invincibile audacia del marlirio. Oh come

conlagiosa codesta audacia , specialinente negli animi generosi !

L'averla veduta pocanzi spingere in campo tut-to 1' Episcopalo italia-

no (nisi films perditionis) , fu per noi mcraviglioso augurio delle fu-

ture vittorie della Chiesa : e siam persuasi che gli stessi nemici di

lei s'accorgono adesso d'avere sbagliato nel calcolo, e si pen^ono di

non aver seguilo i consigli che loro ne additavano 1'errore. Oh da

quanti udirono ripetersi al principio dei tumulti c della guerra : Per

carita non toccate la Chiesa
,
non associate la causa d' Italia colla

oausadell' empieta ;
non riducete 25 milioni di caltolici alia lerribile

allernaliva o di rinnegare con tutte le palrie tradizioni il loro Dio e

la loro coscienza
,
o di esecrare con inesorabili maledizioni la causa
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che volete promuovere ;
non chiamale sopra di voi cogli anatemi dei

Vaticano le imprecazioni di tutto il mondo cattolico ! Ogni parlare

fu indarno. Pieni gli orecchi e il gorgozzule di quelle continue decla-

mazioni contro.il governo dei preti che dicevasi odiato dai laici, e

contro Yipocrisia della bottega, ove solo, dicevasi, 1'interesse ani-

mava i preti a difendere la causa di Dio
,
si davano forse a credere

gli sciagurati die al primo rompere della bufera
, perduta ogni spe-

ranza di mietere altro che carceri e poverla ,
il Clero diserterebbe il

campo deU'Altissimo , e percosso il pastore ,
si sperderebbero le pe-

corelle. Ma il fatlo ci ha mostrato tutt' altro: e i piu accaniti nemici

della Ghiesa furono gli apostoli, di cui si valse la Provvidenza per

ridestare il vivo lampeggiar della fede
,

1' indomabile ardore di uno

zelo imperterrito. Grazie immorlali a voi, involontarii e meravigliosi

stromenti della Provvidenza ristoratrice ! A voi Mazzini e Garibaldi
,

a voi Siccai di e Cavour
,
a voi Farini e Cialdini , a voi quanti mai fo-

ste spietali, ferocissimi nemici della Chiesa; a voi Ella va debilrice,

se le sue leggi, le sue giustizie, i suoi codici, vennero esaltati da

mi Rayneval , da un Saiizet
;
a voi , se il suo dominio temporale so-

stenuto dall' intero Episcopate vesli quasi le forme di un fatto domma-

tico; a voi, se migliaia di eroi resero attonito il mondo cercando per

lei la morte sui cam pi di battaglia ;
a voi, se la corrente dell'oro cat-

tolico solleva le angustie del Padre comune e ravviva la fede nei figli

die lo soccorrono; a voi, se inviati di tutle le genti corrono in Roma

a contemplare un'oasi di pace, di obbedienza, di amore, dove la men-

zogna collocava una Babele di confusione, di odio, di terrore. A vei

finalmente, se una falange dei Duel d'Israello
, se il coro intero dei

Prelali italiani
,
die da taluni credevansi anneghiltiti e languid! per

lunga pace, si mostrarono ad un tratto eroi nel resistere e martiri

nel patire. Continuate pure, raddoppiate calunnie e persecuzioni:

gli e cotes lo il miglior mezzo in mano alia Provvidenza per raddop-

piare nei credenli la fede, e colla fede 1'unita, e colla unila le vit-

torie.

Ma dopo aver parlato a costoro
, che rimangono oggi stordili di

un eroismo che non previdero e di una potenza che non sanno

vincere; ci si permetta di presenlare lo spettacolo medesimo- a
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cerli cattolici
,
chc o non comprendono 1' immensa potenza della

Chiesa
,
o non veggono da qual succhio. si nutrichi

,
o uon mi~

surano sin dove distenda le radici sotterra e in alto i rarai e le

fronde. Dai primi die ariiano svisceralamente la Chiesa, ma ap-

punto perche I'amano ,
teraono gli assalitori

,
Essa viene esortata

di scendere a palti ;
conceder loro la liberta dell' errorc , purche

a lei si lasci libera la voce a promulgare la verita. Senza tale

condiscendenza ,
dicono

,
die puo sperarsi ormai dai caltolici ?

Vengano di grazia costoro a contemplare lo spettacolo di Roma, e ve 1-

dranno che possano sperare i cattolici, quando tutlo 1' Episcopate al-

za Concorde la bandiera di Cristo
, professando inesorabilmente la

verita
,
ostinandosi spietatamente nel

dirjtto ,
ricusando ogni patto

di sacrifizii morali: essi possono sperare di mantenere cio, che avreb*-

bero gia mille volte perduto ,
di arrestare col diritto chi non rispet-

fa se non la forza
,

di far condannare dalla opinionc quei mcdcsimi

che 1' invocano regina.

AHri conoscono la forza della Chiesa, ma 1'atlribuiscono pratica-

mente 1 a cause naturali : e sentono per conseguenza il gran biso-

gno di alleanze poliliche ,
di oondiscendenze amministraiive ,

6i

scienza profonda ,
di accorti maneggi in diplomazia : e qui , dr-

cono, la Chiesa dovrebbe accettare i nostri consigli, persuadendosi

che
,

se essa conosce meglio di noi le vie del Paradiso
,
noi cono-

sciamo^meglio di lei le vie dei gabinelli e dei portafogli. E cosi poi

si forma I' abito di giudicare con principii umani divini oracoli e

procedimenli del Pontefice
;

e si contrae il vezzo di dettargli magi-

stralmente cio ch'cgli dec fare in quelli, che si dicono interessi tem-

porali, ma che per la Chiesa sono parte dello spirituale governo.
*

A cotesti infermi nella fede risponderemo francamente : non sape-

vamo che Roma avesse perduto il nome di politicanle accorliss>-

ma
;
e dubitiamo assai che sia stimata ignara di quei labirinli, solo

perche sdegna di raggirarvisi. Ad ogni modo , o ignara di quegli

1 Diciamo praticamente, perche in leoria tutti i cattolici fidano in Dio; ma

quando si viene al falto, quanto e facile, quanto frequente che il dovere di

usare i mezzi naturali si trasformi in fiducia nella forza di quest! !

Serve V, vol. II, fasc. 293. 34 22 Maggio 1862
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andirivicni o sdegnosa di quelle torluosita, vedete chc cosa ha otte-

nulo : migliaia di bracclu le abbaiano intorno e non \e n' e uno die

osi addenlarla. E sapete perche Roma e si salda
,
e si pavidi i suoi

nemici? Perche hanno \jedulo un Papa, che a fronte della morte iu-

tima francamente la verita, e dietrogli mille Vescovi che lo seguono

all'esilio, se occorre, al patibolo, e dielro questi altri 200 milioni di

cattolici die ne ammirano 1'audacia, ne studiano gli esempii, ne con-

fortano i patimenti ,
ne invidiano le palme ;

e poi . . . . e poi un

tuono fragoroso d'imprecazioni e di vituperii, con che tutti gli aniini

onesti contemplano inorriditi il carnefice che esulta e trionfa, col pie-

de ormai sul collo alia perseguilata e cadente innocenza. Eh, leltor

mio, quel grido universale di tulti i.cuori onesti e generosi ha tal

/orza, che Roma ne diviene anche umanamente invincibile.

Una parola adesso a coloro, che conoscendo pure la forza della

hiesa non vi trovano guarenligie bastevoli per gl' inleressi dei pop6-

li, se non soccorra una carla di Statuto che raffazzoni sopra 1'unico tipo

da loro concepito, tutte le svariatissime societa cattoliche. Lungi da

noi il voler negare 1'influenza delle materiali forme politiche o il pren-

der partilo piu per questa che per-quella, purche sia rispeltata sem-

pre la forma ed autorila legittima. Ma a chi melte in cotesle materiali-

ta ogni sua fiducia e compatisce le debolezze della Chiesa, quando non

5' appoggia sull' urna elettorale e sulla pubblicita delle discussioni
;
a

oostui domanderemo in qual parlamento egli trovi discussione piu

pubblica, pareri phi fermi, dicitura piu energica, uditorio piu docile di

-quello, che presenta in questo punlo 1'universale assemblea a cui sono

invitati tulli i Vescovi della terra, e in cui ciascuno di questi organi di

vfcrita ripete quelle sentenze medesime, che gia corrono per le stampe

a condanna degli usurpatori dei regni , de'gH oppressor! dei popoli,

dei violatori del diritto. Treveranno essi guarentigia migliore o in

^}uei parlatori di Francia, cui una volta Tanno si da licenza di dire

con 60 bocche la verila, purche si rassegnino a cedere a 200 che la

impugnano; o in quel parlamento di Prussia, in cui dopo 12 anni an-

cor si litiga dai cattolici per conseguire i loro diritti
,
o in quel Reich-

srath austriaco, che impone ai Tirolesi reslii il dissidio protestante in

nome della liberta di coscienza, o in quel parlamento di Torino che per
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avere libera in libero Stato la Chiesa, ogni giorno le invola un tempio y

le incarcera un prete, le sbandisce un Vescovo, le abolisce una isli-

tuzione ? Yerra tempo, ne siam certi, che anche gli studii falli a di

nostri, con lanto pericolo e danno, intorno alle basi della societa e

all' influenza del sentimento cattolico e solto gl' indirizzi della Chiesa

contribuiranno essi pure alia felicila del popoli. Ma a lutti coteslL

element! manchera sempre 1'ordine e la vita, finche non segga al li-

mone guida suprema e riverita una voce
,
a cui 1'orgoglio della ra-

gione s' inchini, perche infallibile
; un'autorita, cui niuiia forza possa

domare, perche morale e moralmente invincibile. Senza tal guarenti-

gia , ogni suffragio e vano
, perche venale

; ogni parlamento inuliler

perche padroneggiabile. La potenza dunque ,
la vera potenza, per

guarentigia sociale suprema ed ultima, star5. sempre nell' Episcopate

presieduto dal Papa , perche questa sola e 1' autorita morale che e

pronta a morire.

L' Episcopalo mostra in questa meravigliosa fortezza com' egli sia

ercde fedelissimo di quegli Aposloli , che al Sinedrio rispondevano

La prima obbedienza e a Dio
,

ai principi la seconda ;
eredi di

quegli Ambrogi, di quei Crisostomi, che ai Teodosii, alle Eudossie in-

timavano penitenza e chiudevano il Santuario
;
eredi di quegli Ilde-

brandi, di quei Desiderii, che da Monte Cassino alzavano la Croca

contro i piu terribili poteutati del secolo e li domavano. Ricordava

pocanzi questo retaggio dei forti il generoso Vescovo di Angouleme

nel bel discorso per la traslazione delle ossa del suo antecessore Uga

Tison, investito di quella Sede dall'anno 1149 al 1159
;
narrando la

generosa sua resistenza al Re d' Inghilterra nel Concilio Burdigalen-

se. Slavano i Vescovi deliberando in Rordeaux, per dare al defunto

Arcivescovo di quella citta un successore. Quando ecco presentarsl

repente nella sala, con un eletto a se carissimo, il Re d' Inghilterra

Enrico II, famoso gia per 1' assassinio sacrilego del gran difensore

della liberta della Chiesa, S. Tommaso Cantuariense. S' alzarono os-

sequiosi i Yescovi, udirono la proposta e 1' elogio del raccomandato;

ed aspettavano poscia che il Re si ritirasse, per lasciar luogo alia li-

bera discussione ed acceltazione dei Prelali. Ma qucl Re professava r

a quanto pare, il famoso principio libera Chiesa in libero Stato ;
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e sebbenc dal Progresso non avesse ancora imparalo come si dia

liberla alia Chiesa con gendarmi e bargello ; sapea peraltro qual sia

1'uso della pressione morale. Fermo dunque sulla sua scraima in

mezzo ai Vescovi stava aspettandone il decreto. Esitarono attoniti

per qualche minulo i Vescovi : ma infine ecco sorgere il Vescovo Ti-

sone e cosi parlare arditamente al lerribile proletlore della libera

Chiesa : Sire, in questa elezione noslro e il diritto
;
ne lice trattarne

ki vostra presenza : de ea in praesentia veslra tractare nequaquam
licet. Degnisi dunque la Maesta Voslra di rilirarsi, affinche possiamo

attendere al grande affare commessoci, con piena liberta e quiete.

Gli onori ecclesiastic! non debbono conferirsi a raccomandazioni o

regali : soli tiloli a conseguirli sono scienza e virtu. Ecco come par-

lavano i Vescovi ad un Re, gia moslralosi alia prova capace di farsi

ebbedire col pugnale dei sicarii alia mano. Eppure egli se ne parli,

dice la cronaca, addolorato e incollerito
(
cum magno rancore tristis

abscessil) e il suo candidate cedelle la Sede a chi ne era piu degno.

Capile, lettore, quel che furono, quel che sono, quel die saranno

i Vescovi? Oggi come nci secoli precedenti vanno in esilio coi Car-

dinali di Fermo, di Pisa, di ISapoli ;
vanno in carcere coi Vescovi di

Fano, di Pesaro, d' Avellino
;
e se occorrera, daranno la \ita

(
come

gia piu d' uno 1' espose )
sulle o*rme sanguinose di S. Tomrnaso, di

S. Stanislao e dell' invincibile IS'epomuceno. Oil quando tali eroi im-

perterriti difendono un diritto, la cui santita imiolabilc e riconosciuta

da tutto 1' universo e va congiunta cogli interessi piu s'acri di milioni

di cattolici, la cui liberta dipende dalla liberta della Chiesa ; cotesta

causa potra essere sopratfatta un momento, ma \inta non mai !

. HI.

Temperanza nella potenza.

Zitto! zitlo per carita! diraqui forse qualche lettore prudente.

E vi par questo il tempo di millantare la polenza del Caltolicismo ?

E non vedete che appunto dall' esserne anche troppo persuasi i ne-

mici, nascono le lante persecuzioni ,
delle quali egli e fallo segno?

Guai a noi, se i nemici sentissero adesso questa nostra comersa-

2ione.



L EPISCOPATO CATTOLICO K ROMA

Siele pur buono, lettorc, se cosi parlate! E die potrcbbono fare!

peggio di do, die stanno facendo? E non ditc voi slesso ch' essi gia

son persuasi della polenza dei catlolici? Ne son persuasi, persuasis-

simi : c sc con tal persuasione osano pur tanto , la ragione sta lutla

in do che non ne sono persuasi del paro i cattelici slessi. Per queslo

fanno costoro a fidanza, per questo molti catlolici paventano : ed an-

che per questo noi crediamo necessario pronunziarc alte c tranche

queste verita a quei tanti catlolici, die onorano di im' occhiata le no-

stre carte. Oh! si: sappiano essi qual e la potenza dclla Chiesa, po-

tenza lutta fondata nel principio morale del diritto, e pero invincibilc,

finehe il diritlo volonlariamenle non cede. E cosi impareranno in

qual modo dagli agnelli possa vincersi il lupo , e il sangue dei Mar-

tiri divenga seme di Crisliani.

Cio nondimeno, poichevoleteprudenza,prudenza sia: e dopo aver

mostrata guarentigia dei popoli la potenza, di cui Roma offre lo spel-

tacolo, mostriamo la guarentigia eziandio dei govcrnanli per la mi-

racolosa temperanza dello spirito cattolico.

Molto si e parlalo della politica invasiva di Roma ;
ma ci vuole

una buona dose di credulila, per arreticarsi in tal lacdo. Da piu di

dodici secoli il Pontefice regna : ed epoca vi ebbe, in cui parve arbi-

tro dei destini del mondo. Gareggiavano i principi a rendersegli

vassalli ;
e in quel vassallaggio essi trovavano, piu ancora die la

gloria della loro pieta , un fermo appoggie all'obbedienza dei suddi-

ti
,
una tutela riverita contro le usurpazioni dei vicini. Quali nuovi

acquisti fece Roma con tanta potenza? Inizio trattative d'ingrandi-

mento? Assoldo eserciti a guerre di conquista? II gran capo d'accusa

di cerli italianissimi contro il Dominio temporale e appunlo coteslo,

die mentre gli Stali della Chiesa non possono assorbirsi nell' Uni-

ta di altra Monarchia italiana , neppure il Ponlefice non accelte-

rebbe ingrandimenti con assorbire nella propria unita ingiustamen-

te le monarchic vicine. Nel che quanto sono ingiusle le querele,

tanto il fallo e per se innegabile. E quel Pontefice, che siede oggi

sulla cattedra di Pietro, piu d'una volta ebbe a prolestare contro le

promesse d' ingrandimento. E quando due anni or sono gli si ofie-

riva la Presidenza della confederazione italiana, se non rifiutava
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Vofferta, vedendola non ingiusta, sospendeva peraltro i passi per ben

misurarli, ne schivo, ne ambizioso di novella di grandezza.

Questa modestia
, quesla temperanza , di cui da tanti antecessori

Pio IX ha ricevuto il retaggio, si accoppia in oggi come terza niera-

viglia ai due altri spettacoli della meravigliosa unita in mezzo a

tanti dissidii , della meraviglrosa potenza in tanta apparenza di fiac-

chezza. E questa meraviglia cresce, in ragione e della devozione

mostrata dai fedeli verso la Chiesa
,
e deH'accanimento con che le

infieriscono conlro i suoi nemici. A ben comprendere la grandezza

di tale ahlilesi immaginate, lettore, collocata nella condizione del

Papa una umana potenza qualunque ;
un principe, un'aristocrazia ,

una societa, qual piu vi piaccia.

Anzi rendiamo 1' immagine anche piu moderna e concreta : collo-

cate sulla Sede di Pio IX, fra quelle ovazioni cosi schietle e sincere,

non compre col danaro, ne violentate col terrore, quell' uomo cui la

vilta degli adulatori disse pocanzi divino; fale che assiso sotto 1'im-

mensa cupola vaticana ottenesse sponianei gli inchini di mille popo-

li , 1'assenso di milioni d' intellelti , gli applausi ,
la devozione, i te-

sori , il sacrifizio personale , offerti a gara dai nomi piu illustri
, dai

popolani anche piu poveri, dai militari piu generosi, dai giovani piu

eroici : immaginate che da uiio di costoro dipendesse muovere con

un cenno lumulli di popolo contro gli oppressor! ,
eserciti in arrni

contro gl' invasori ,
usando per ogni dove un impero quasi assoluto

sopra le coscienze e un organismo di gerarchia disteso sopra tutla

la terra. Qual uso farebbe di cotesta potenza la setta, la repubblica,

il Monarca, che fosse giunto a possederla? Intendiamo benissimo che

1'abuso stesso tenderebbe presto a diminuire la potenza. Ma se que-

sto s'intende da voi, lettore, e da noi che siamo lungi dall'ebrezza

del trionfo
;

s' intende egli ugualmente dai ciechi mancipii delle loro

ambizioni? credete voi che non saprebbero sislemare tutti cotesti

mezzi in una macchina di seduzioni ed inganni, come Arrigo VIII rac-

cozzo nello stabilimento anglicano, che dura da tre secoli, gli sfran-

tumati avanzi della gerarchia cattolica? Lo saprebbero, lettore, e lo>

vorrebbero : e piu d*una volta ne hanno tentalo un iniziamento spe-

cialmente nei moti del 1848, quando tutto il loro impegno era riposto
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nello strappare a Pio IX una benedizione pei loro sogni, per le

armi loro. Oh se Pio IX avesse p'otuto dimenticare la causa dclla

Chiesa, 1'imiversale paternita del Pontefice, la gloria di Dio, la sal-

vezza dei fedeli, uuico fine di quei dirilli, di quello scettro spirituale,

con cui governa le coscienze
; quanto poteva ingrandire il proprio

dominie ! quanto si sarebbero slimati felici gl' ilalianissimi
,
e come

atrebbero incelato quel Pontefice
,
che ora si sforzano di rololaro

nel fango !

Ma Roma non accetto
,
Roma non pole acceltare di farsi centre

di tulte le grandezze e le cospirazioni italiane, e molto meno di pro-

fanare sacrilegamente a tal uopo la quasi onnipotenza spirituale,

ond' e investita. Tal e il documenio
,
die ci da in Roma il Pontefice

supremo die
,

cinto da tulto moralmenle 1' Episcopate c porlato in

trionfo dall' amore di tuUi i popoli,

Stayasi tutto umile in tanla gloria.

Quesla umilta nell' esaltamento , questa temperaijza fra le attrat-

tive dell' ambizione
, questa mansueludinc fra nemici accaniti ed im-

potenti ,
sono la piu bella guarentigia pei timori dei polilici che, co-

me il Billault, vogliono vederc nel goverao del Papa un pericolo per

le Monarchic. Sciagurati ! Nel momento appunlo, in cui i segugi del-

la polizia fiulano in ogni angolo della sociela una congiura, gli am-

basciadori presso le corti estere ne additano le diramazioni ,
la spa-

da dei tribunal! ne colpisce gli atlentali di ribellione ,
e tuMi sanno

prepararsi per la prima opporluna occasione un terribilc e decisive

assalto conlro la sociela da quei setlarii die nel loro covo stanno al-

lumando la fiaccola
, aguzzando il pugnale ,

caricando le bombc ;

venire in tali momenti a fare degli impauriti contro le usurpazioni e

le cospirazioni di Roma ,
la quale da tanli secoli ricusa ogni ingran-

dimento, detesta ogni ingiusta conquista, e null'altro chiede che 1'or-

dine e la pace; o debb' essere enorme stoltezza o \ilissima ipocrisia.

E questa temperanza del Romano Pontefice entra nel generale si-

stema della istituzione della Chiesa, come condizionc sin qua non

della societa cristiana. Voleva il Divino Istilutore congiungere nella

unita cristiana non gl' individui soltanto ,
ma tutli i popoli ottenuli
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per eredita dall' etcrno Padre 1
: ed uiia tale congiunzione non potc-

va acquistare una giusta idea di unita sociale, sc non vi regnava una

autorita ordinatrice. Ma corae stabilirc questa aulorita per modo ,

die tutto potesse in bomnn , restando fraitanto impolente a fare il

male ? La polilica dcgli ammodernali intravidc nelle societa uraane

la difficolta del problema, e crcdctte risolverlo colla famosa triparli-

zione dei poteri. Oh ,
dissc , quando allro e chi fa la legge, altro

chi 1' eseguisce, altro chi ne vendica le violazioni
;
la giustizia dovra

regnare per forza pel contrasto dei tre poteri. Quei ciechi non vi-

dero die i tre possono ostinarsi nel dissenso, ed avrcmo o la paralisi

la guerra civile
;

che i tre possono combinarsi nella tirannide di

una selta , e regalarci , come oggt in Italia
,

la tirannia universale.

Ci voleva la cosloro imperizia per non comprendere ,
come diceva-

Romagnosi , die la dicotomia della autorila e assurda
, quanto e as-

surdo ottenere 1' unita dal molteplice, la congiunzione dal separato.

Tult' altrimenti procedea la sapienza infmita
,
volendo ridurre ad

unita tutte le genti cristiane. Gli svariatissimi inleressi materiali di

queste richiedevano essenzialmente ordinatori diversi : e pero 1' or-

dine temporale e la forza materiale ,
che lo sorregge ,

fu affidata a

sovrani o governanti diversi. Ma come ottenere die tanta moltitudine

e diversita di governanti formasse unica Cristianita? Furono subor-

dinati, come la natura umana richiede
, gl' inleressi materiali all'or-

dine morale, ed affidalo 1' insegnamento dell' ordine morale all'unica

maestra la Chiesa, organo supremo della quale e il Romano Ponlefice.

Cosi i principii morali deH'ordine politico sono per tutla la Cristianita

1 medesimi e per tutte le genti ugualmente inviolabili, benche secon-

do le diverse materie, diversa possa riuscirne Tapplicazione. Ed ae-

ciocche il giudizio di questa suprema auiorila tra le genti cristiane

fosse interamenle libero nel suo principio e nella sua esterna mani-

festazione, ed apparisse a lulti come imparziale e scevro da influen-

ze politiche; questa medesima iniinila sapienza dispose che essa

non soltostasse suddita di veruna Potenza terrena
,
ma avesse un

1 Dabo (ibi yentes hacreditatem luam. Dataest mihi cmnis potestas in cae-

lo et in terra. Evntes ergo docete omnes gentes.
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regno a se, non tanto piccolo che non bastasse a guarentirne 1' indi-

pendenza, ne tanto grande che eccitasse sospelti c gelosie negli altri

Sovrani.

Ma di grazia ,
chi ci assicura che il Ponteiice Romano

,
collocato

in tanta sublimita c potenza non acconcera ai suoi interessi gli

oracoli moral!
,
come gli auguri di Roina acconciavano i loro pro-

gnostic!, o il tripode di Delfo i suoi vaticinii? Molte risposte vi

sarebbero ; e basterebbe anche la sola universalita dei decreti mo-

rali, pubblteati fra tultc le genti cristiane, per far comprendcre 1'im-

possibilita di acconciarli alia varicta degli inleressi. Ma noi fcrmia-

moci al nostro tema. Poteva, dicono, poteva il Pontefice abusarc

dell' autorita per vantaggiarne i proprii interessi ? Ebbene appunto

per questo voile la Providenza mostrarci in Roma queslo perpeluo

miracolo di potenza stragrande , eppure perpetuamenle schiva di

materiale ingrandimenlo e d' arbitraria potenza ,
dal secolo VIII al

secolo XIX. Ella redo i popoli piegare la fronte
;

e alia loro devota

obbedienza null' altro chiede che il tributo della fede nel vero
,

del-

1' amore dell' ordine nella giustizia. II falto di 12 secoli coufermato

dallo speltacolo che Roma oggi presenla nella maestosa unila dei

Yescovi di tulte le genii appie del Pontefice, non vi mostra in Lui il

Successore di quel Monarca supremo, di cui canta la Chiesa

Non eripit mortalia
, Qui regna dat coelestia?

E non dovrebbe queslo tranquillare le gelosie di quei tanti Erodi ,

che ricusano ai loro suddili I' inestimabile tesoro della verila cattolica

e la libera comunicazione coll'oracolo che la inlerpreta ,
solo perche

questa Yerita essendo dominatricc legittima dcgli intelletli
,
1'inter-

prete di lei sembra quasi divenire arbitro delle coscienze dei Cre-

denti ? quasi fosse slalo arbilro Euclidc quando pareggio i tre an-

goli d' un triangolo a due relti
;

arbitro un architetlo quando \iela

di piantare sul falso un muro maestro minacciandone la cadula? Ne

veggono gli stolti die, se i suddili sono sotlratli alia legittima obbe-

dienza della verila cattolica, si troveranno strascinati alia ribellione*

dalla tirannica evidenza dclle passioni e dal giornalismo che se ne

inlerprete furibondo.
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No
,
la Chiesa non vuole padroneggiare il mondo da tiranna , ma

guidare le coscienze da maestra : e questo magistero universale di

tutte le genii cattoliche , che era necessario per costituirle in unica

sociela ,
tale doveva essere , che tutto potesse nel bene

,
e ad ogni

male opponesse indomabile resistenza. Cosi la Chiesa poteva essere

maestra suprema dell' ordine'anche ai polilici, senza destarne ragio-

nevoli le gelosie : cosi nell' unita delle genti cristiane poteva oltenersi

una vera distinzione fra il potere legislativo universale , maneggiato

infallibilmente dal Papa, e il potere esecutivo nazionale, maneggiato r

ma secondo Tordine morale, liberamente dai Principi.

Deh quando sara che e Principi e popoli comprendano appieno

quest' ordine divino, che formerebbe la pace dei regni ,
la giustizia

dei regnanti ,
la felicita dei popoli !

CONCLUSIONE

Quando sara, nol sappiamo. Ma certamente lo spettacolo che Ro-

ma oggi presenta e si portentoso, che molle illusion! dovranno* sva-

nire ,
molle preoccupazioni arrendersi. II vedere si portentosa unita

rannodare da tutte 1' estremila della terra tanta varieta di seguaci,

dovra chiamare 1' attenzione degli animi retli alia verita della fede,

per cui si forma : vedere tanta fermezza nel diritto inerme a fronte

della cospirazione armala, dovra tornare in onore quella potenza mo-

rale, di cui si e quasi perduta 1' idea, la fiducia, 1' ossequio : vedere a

tanta potenza congiunla tanta modestia, umilta, mansuetudine, dovra

fame riconoscere la sublime origine e smetterue le assurde gelosie.

E quando a conseguire questo triplice trionfo morale fosse per-

messa dalla Provvidenza fino all' estremo la materiale vittoria degli

empii ; noi siam certi che la vittima augusla, che da tre anni sta im-

molando se stessa sul Vaticano, si riputerebbe beata del suo sacri-

fizio, ricordandosi che il divino maestro solo coll' esaltamento sulla

Croce pole divenire il^conquistatore della terra: exallalus a terra

' omnia traham ad meipsum.
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Die parti conterra quest'articolo. Prima direruo alcuna cosa della

canonizzazione in generale, per quei tra i nostri lettori clie fossero al

tutto digiuni di scienza teologica ; poscia faremo un cenno di questa

canonizzazionc in particolare, e degli eroi che in essa vengono

esaltati.

La canonizzazione e 1'atto pubblico e solenne, col quale la Chiesa

ascrive una persona gici defonta nell'albo de' Santi
,
ossia di quegli

awenturati spirit! , che vincitori quaggiu del mondo, del demonic e

della came
,
eternalmente trionfano con Dio nel cielo. Qui vicerit ,

dabo ei sedere mecum in throno meo 1.

Benedetto XIV la definisce : La sentenza defmitiva., colla quale il

Sommo Pontefice decide che uno, annoverato gia tra Beati
, debba

ascriversi al catalogo de' Santi e venerarsi in tuttoTorbe catiolico col

culto che si presta agli altri canonizzati. Canonizatiommvsse Summi

Pontificis sententiam definitivam, qua decernit aliquem, antea inter

Beatos recensitum, in Sanctorum catalogum esse referendum, et

coli debere in toto orbe catholico atque in universa Ecclesia cultu

illo, qui ceteris canonizatis praestatur 2. Poco dissomigliante 6 la

definizioHe del Bellarmino. La canonizzazione, egli dice, e il pub-

1 Apocal. c. &.

2 De Beatif. et Canonis. SS. lib. J, c. 37.
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blico testimonio, chc da la Chiesa
,
della vera sanlita c gloria di uu

uomo gia Irapassato, ed insicme il giudizio e la sentenza
,
con cui

gli si decretano qucgli onori die son dovuti a coloro che felicemente

regnano con Dio. Canonizatio nihil est aliud, quam publicum Ec-

clesiae lestimomum de vera sanclitate et gloria alicuius hominis iam

defuncli ,
el shnul est indicium ac sentenfia qua decernuntur ei ho-

nores illi, qui debentur Us qui cum Deo feliciler regnant 1. Quest!

onori die al canonizzato vcngono decretali ,
si rjducono a setle.

1. Egli viene inserito nel catalogo de' Santi, col comando a tutti i

fedeli di tenerlo pubbHcamente e chiamarlo Santo. II. II suo nornc

s' invoca nelle pubbliche preci e solennita della Chiesa. III. In me-

moria di lui si rizzano e consacrano tcmpli cd altari a Dio. IV. In

suo onore si offrono a Dio pubblici sacrifizii e pregkiere. V. A. com-

memorazione di lui s' istiluiscono giorni festivi. VI. So ne dipingono

immagini con raggi luminosi e corona, in segno della gloria che go-

de in cielo. VII. Se ne chiudono le reliquie in preziose leclie e si

espongono alia pubblica venerazione dc' fedeli 2.

L'uso di canonizzare i Santi fu antichissimo nella Chiesa. Basti

ricordare 1'epistola ,
colla quale S. Cipriano Vescovo di Cartagine

ordinava che morendo un martire
,
se gliene desse contezza subi-

to ,
acciocche egli polesse onorarne la memoria nel divin sacrifizio r

e celebrarne ogni anno la festa 3. E quantunque cio non si prati-

casse da prima che coi soli martiri
;
luttavia , dopo la pace di Co-

stantino, venne esteso ben presto anche ai santi Confessori
; i quali

se non col supplizio tollerato per Cristo, certamenle coll'eroismo

delle \irtu cristiane rifulsero quaggiu quasi stelle. II che non sola-

mente e giusto in se stesso
;
ma e ancora ulilissimo a noi. E giusto

in se stesso
; perche nulla e lanto ragionevole, quanto il tributare

alia virtu straordinaria straordinarii onori : Sapientiam ipsonuit

narrent populi, et laudem eorum nunciet Ecclesia 4. E utilissimo a

noi, si pel nuovo patrocinio che, per la intercessione di nuovi Santi,

otteniamo pressoDio; e si perlo slimolo alia imitazione, che s'inge-

1 CONTROVERSIARCM t. 2. De bealitudine et cultu Sanctorum 1. 1, c. VII.

2 Yedi BELLARMINO luogo citato.

3 Epist. lib. 3, ep. 6. E la XXX^I nell'ed'zione del Migne.

4 Ecd. ii.
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nera nell' animo nostro dal ricordare e celebrare leloro gcsle. Olfre

a che in tal guisa si fa luminosa mostra dell' ammirabile congiunzio-

ne, che passa tra la Chiesa militante quaggiu e la Irionfanle ne' cie-

li, sotto un solo Capo Cristo Gesu
,
di cui il Pontefice romano ticns

le veci sulla lerra.

Quindi e che 1'autorita fli canonizzare i Santi, in ordine alia Chie^-

sa universale , appartiene al solo Sommo Pontefice : essendo manife-

sto che il diritto di prescrivere cio che dee lenersi e fare in tutta la

Chiesa non puo appartenere se non a colui , che ha universale aulo-

rita e giurisdizione sopra tutla la Chiesa. Diccmmo, in ordine alia

Chiesa universale
; perche, se la canonizzazione s' intenda in mod

piu ristretto, doe a rispelto di una sola provincia o dioccsi
;
essa in

antico fu solila farsi eziandio dai semplici Vescovi
, che a quella dio-

cesi o provincia presedevano ;
come e noto a chiunque sia alquan-

lo versato nella sloria ecclesiastica. Seuonche, altesi gli abusi. che

a poco a poco andarono introducendosi
,
un tal costume fu vietalo

dai Pontefici Alessandro III ed Innoccnzo III
;

i quali con apposita

costiluzione ordinarono che quindi innanzi niuno in nessun luogo po-

tesse cominciarsi ad onorare pubblicamenle e tenere qual Santo, sen-

za 1'espressa approvazione del Sommo Pontefice.

Avocala cosi a se soli
,
in virtu della loro giurisdizione sopra la

Chiesa universale
,
la facolla di canonizzare i Sanli ,

i Papi rivolsero

le vigilant! loro cure a scmprc piu communire ed assicurare con prov-

videntissimi ordinamenli la legilliniita di un atto si solcnne e di tanta

rilcvanza nella Chiesa di Dio. Chi si vuol fare un' idea esalta delle

sollecitudini e cautele, che si adoperano dalla Sede apostolica per

porre' in chiaro le virtu in grado eroico ed i miracoli operati da Dio

in testimonio della santita del canonizzando , legga se non altro la

magnifica opera di Benedetto XIV, da noi citala sul bel principio.

Tanti sono gli csami di teslimonii, superiori ad ogni eccezione, tanli

i process! accuratissirai che si compilano, tante le discussioni di teo-

logi, di giuristi, di Vescovi, di Cardinal!, d'intere Congregazioni r

che si tengono non una ma reiterate volte, sopra i singoli punli e

alia presenza dello stesso sommo Pontefice
;
che secondo le regole

d' ogni umana prudenza e della critica piu severa, 1'errore e reso

del tutto impossible. E noto il folio di quel gentiluomo inglesc, pro-
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testante di religione, al quale venne mostrato in Roma daun Prelato

suo amico il processo istituito sopra i miracoli di un candidate alia

bealificazione. II gentiluomo dopo avere diligentemenle esaminato

quel documento, dissc nel restituirlo : Se tutti i miracoli
, appro-

val! dalla Chiesa romana, avessero prove cosi evidenti, come quesle;

noi non avremmo nulla da opporvi. Or bene, ripiglio il Prelato,

di tutti questi miracoli, che vi sembrano si awerati, non uno fu am-

messo dalla sacra Congregazione de' Riti, per averne giudicale non

abbastanza sode le prove. Di che altamente meravigliato il pro-

testante ebbe a confessare che solo una cieca preoccupazione di

mente potea muovere a parlare contro la Canonizzazione de' Santi,

qual e pralicata dalla Chiesa romana.

Ma la guarentigia maggiore in tale bisogna si ha da parte della

Provvidenza di Dio, che assistendo in modo del tutlo speciale la

Chiesa sua, non puo permettere che essa cada in errore in materia

si strettamente legala col culto e colla morale. E cosi S. Tommaso

nel quodlibeto nono
(
e con lui tulti i Dottori

)
stabilisce che la Chiesa

non e fallibile nella canonizzazione dei Sanli, appoggiandosi spe-

cialmente a questa ragione che nella Chiesa di Dio non puo averci

error condannevole, qual senza dubbio sarebbe il credersi e onorarsi

come Santo chi tale non fosse. In Ecclesia non potest esse error

damnabiliz; sed hie esset error damnabilis, si veneraretur tamquam

Sanclus, qui fuit peccator . . . Ergo Ecclesia in talibus errare non

yotest 1. E venendo poi ai fondamenti, sopra cui si appoggia questa

inerranza della Chiesa, li trova non solo nella diligente indagine della

verita intorno alia vita del candidate e dei miracoli che Dio opera

in teslimonio della santita del medesimo
;
ma ancora e molto piu nel-

1' istinto dello Spirito Santo, da cui e a\Tivata la Chiesa, e che pene-

tra e conosce tutto, non esclusi i piu profondi arcani di Dio. Ponti-

fex, cuius est canonizare Sanctos, potest certificari de statu alicuius

per inquisitionem vitae et attestationem miraculormn, et praecipue

per instinctum Spiritus Sancti, qui omnia scruiaiur ,
etiam profun-

da Dei 2.
i-

.

V'l' id ^> t
i rfiun*> '!--'>'>

1 Quodlibeto IX, q. 7
;
art. 16.

2 Ivi ad 1.
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Laonde, che il tale o tale canonizzato dalla Chiesa e realmente

Santo, benche non sia articolo di fede, per non essere verila racchiu-

sa nella divina rivelazioue ;
dee nondiraeno credersi scnza esitanza

da ogni fedele
;
e il dubitarne sarebbe segno o inizio di eretica fol-

lia. Imperocche un tal dubbio importerebbe la credenza che la Chiesa

possa errare in do che concerne la religione ed il culto
;
e possa so-

lennemente comandare ai fedeli uua cosa , in cui i fedeli non sieno

teuuli ad obbediiia. II che non puo cadere in mente
,

se non di chl

non creda ne alia divinita, ne all' aulorita e santila della Chiesa.

Finalmente se alcuno chiedesse in che diniora la dilTerenza tra la

canonizzazione e la semplice beatificazione ; risponderemmo, una tal

differenza consistere sostanzialmente in due cose. La prima, che la

beatificazione e come una disposizione alia solenne canonizzazione

in quanto iraporta solamenle un indullo o permesso a venerare con

pubblico culto una persona ,
il cui eroismo nelle \ irlu esercitate in

vita sia stalo dal romano Pontefice coll' esame de' falti e de'miracoli

autorevolmente accertalo. Per contrario la canonizzazione importa la

solenne e perentoria sentenza del medesirao Pontefice inlorno alia

gloria celeste t!el canonizzato
;
e il comando a lulti i fedeli di averlo-

ed onorarlo qual Sanlo. La seconda cosa e, die il culto permesso

colla seraplice beatificazione si restringe ad una sola provincia, o

cilta, o diocesi, o comunita particolare. E benche possa talora, per

concessione del Papa, siffatto indullo allargarsi ad allri luoghi o so-

dalizii ed anche, se vuolsi, a lulta la Chiesa; tultavia quel culto va

inteso come semplicemeute concesso, non come prescritto. Per oppo-

site il culto, che si attribuisce al servo di Dio colla solenne canoniz-

zazione, si estende a lulta la Chiesa, senza restnzione di luoghi o di

persone, ne si decreta come semplice permissione, ma come coman-

do, imposlo a tutti i credenli e membri della Chiesa cattolica. Ecca

infatti la formola, colla quale il Sommo Ponlefice nella solenne fun-

zione, dopo aver coi Cardinal! e coi Yescovi invocatapiu voile 1'assi-

stenza divina, da ultimo assisosi sul proprio trono pronunzia dalla

sua caltedra apostolica, qual Padre e Doltore della Chiesa universale*

la gran senlenza di canonizzazione. Ad onore della Sanla ed indi-

vidua Trinita, ad csallazione della fede callolica ed incremento della

crisliana religione, coll'auloritci del Signor nostro Gesu Cristo, del
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BB. Apostoli Pietro e Paolo e Noslra, previa matura deliberazione ed

implorato piu volte 1' aiulo divino, col consiglio de' nostri venerabili

fratelli, i Cardinal! della Santa Chiesa romana, e quello del Patriarch!,

Arcivescovi e Veseovi present! in questa citta, decretiamo e definia-

nio die il be"ato IS. e Santo, e al catalogo de' Sanli 1'ascriviamo, sta-

bilendo clie la sua memoria si debba ogni anno ,
nel suo giorno na-

ializio celebrare da tutta la Chiesa e con pia devozione onorare : in

Dome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen l.

E lanto basti della canonizzazione in generate ,
tocchiamo ora un

poco della presente in particolare.

E questa la terza canonizzazione solcnne di questo secolo 2, e la

centonovantesima di quelle die si noverano dal secolo decimo infmo

a noi. Diciamo dal secolo decimo, perche a quell' epoca si rapporta

h bolla di Giovanni XVI, con la quale il detto Ponlcfice canonizzo

4$. Uldarico, e die e la piu antica di queslo genere tra quelle, che si

conservano nel bollario romano. Tuttavia e fuor di dubbio che anche

prima di questo tempo iPontcfici feceroallre solenni canonizzazioni.

Per citarne un esempio basli quello di Slefano II, il quale neH'aimo

752, a richiesta del Re Pipino, ordino ai Vescovi di Treveri, di Ma-

gonza, di Liegi e di Colonia d' istiluire ricerche sopra la vita di san

Swidberlo ;
il quale peraltro non venue canonizzato, se non dal Ponle-

fice Leone III
,

alia presenza di Carlomagno c d'un gran numero di

1 Ad honorem sanclac ct individvae Trinitatis, ad exaltalionem Fidci

catholicae et chrislianae rcUgionis augmenlum, auctoritale Domini nostri Icsu

Chrisli; beatorum Aposlohmm Pctri el Pauli ac Rostra, matura delibcraiione

.prachabita et divina ope saepius implorala, ac de Venerdbilium Fratrum no-

stromm S. R. E. CardinaUuni, Patriarchannn, Arehiepiscoporum, Episcopo-

nim in Urbe cxistentmm comilio, bealwn N. Sanctum essc decernhmt-s et defi-

mmus, ac Sanctorum catalogo adscriblmm, statuentes ab Ecclesia vniversali

ius memoriam quolibel anno die elm natali, nempc die etc. pia devotione re~

toll debere; in nomine Pa^tris, et Fi^lii, ct Spiritns^Sancti. Amen.

2 Nel 1807 Pio VII canonizzo cinque santi : S. Francesco Caracciolo
,

S. Benedetto 'di Filadelfia, S. Angela Merici, S. Coletta e S. Giacinta Mari-

scotti. Nel 1839 Gregorio XYI canonizzo S. Alfonso de Liguori, S. France-

sco di Geronimo, S. Gian Ghtseppe della Croce, S. Pacifico di S. Severino,

5. Veronica Giuliani.
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Cardinal! c di Vescovi. Ma di queste canonizzazioni anterior! al se-

twlo decimo sono andati dispersi i document! autentici.

Nella presente canonizzazione sono ventisette glieroi, che veugono

proclamati. Un solo di essi e semplice Confessore
; gli altri tutti ap-

partengono al coro dei Martiri. Cominciamo dal dire alcuna cosa del

primo. II B. Michele dei Santi (che tale e il nome del Confessore}

fin dai primi anni mostro una singolare innocenza e pieta, congiunta

a un vivissimo desidcrio di menar vita penitente. Intorno a che e

degno di meraviglia cio che egli fece nell'eta di soli sei anni, quando

persuase ad altri fanciulli di recarsi seco nelle caverne d' una vicina

montagna a vivervi da eremili ; e quivi di fatto furono rinvenuti dai

parenti ,
che artsiosamente ne andavano in cerca. Giunto all' eta di

tlodici anni non dubito fuggire dalla casa palerna e condursi a piedi

da Vich
,
sua patria ,

fino a Barcellona per impetrare d'essere rice-

vuto in alcun Ordine religioso. II che gli venne falto di consegui-'

re con immenso giubilo dell' anima sua
,
venendo accolto in quello

della SS. Trinila della Redenzione degli Schiavi. Quivi pote dare pie-

no sfogo alia ardente brama di affliggere il proprio corpo con auste-

r{ta d'ogni genere, emulando la vita de' piu rigidi anacoreti. II che

fu tanto piu ammirevole in lui
,

in quanto che egli conserve- illibata

infmo alia morte 1' innocenza baltesimale
,

e fu di tanla verginale

purezza, che gli atti della sua canonizzazione affermano non aver lui

avuto alcuna differenza dall'Angelo, da quella in fuori d'esser compo-
-slo di natura mortale. Seatus Michael de Sanctis unus fuit ex his

veris virginitalis amaloribus, qui cum Elia, Eliseo ac loanne, uti

a/firmabat Chrysostomm, nil differebant ab Angelis, nisi quia mortali

natura constabant 1.

Compiti gli studii e ordinato Sacerdote, senza smeltere nulla delle

sue aspre penitenze, di cilizii, dijlagellazioni, di digiuni, di prolun-

gate meditazioni, si applico con cura indefessa al ministero della di-

vina parola. Le sue apostoliche predicazioni , avvalorate dalla fama

della sua sanlita e da miracoli, fruttificarono mirabilmente nel popolo

cristiano
;
e la sapienza del suo governare non men che gli esempii

. f^rO^ifj'i ''.: . '".

'

)'fi.rvi.' ,r; '.h/ii:.; 10 - .If"*

1 Decretum canonizationis etc.

Serie Y, to/. U, fasc. 293. 38 23 Maggio 1862
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della virtuosa sua vita, riuseirouo a grande incremento della sua re-

ligiosa famiglia. Di lui si puo ben dire clie consummalus in brem

eqplevit tempora multa, giacche compi la sua gloriosa carriera nella

fresca eta ,di 33 anni, spirando nel bacio del Signore il di 10 dl

Aprile dell'aniio 1625.

Appena scorso un mese dal felice suo transito , fu necessario co-

minciarne il Processo sopra le virtu e miracoli , stante 1' alia vene-

razione in che presso lutti era rimasa la sua memoria. Sospesa po-

scia la causa per varie vicende che occorsero , fmalinente nel %

Maggio del 1779 1'illustre Servo del Signore venne daPio VI assunto

agli onori dell'altare col litolo di Beato; ed ora dal regnante Sommo

Pontefice Pio IX viene sollevato a quello di Santo colla presente ca-

nonizzazione. Ma basti del B. Micliele, veniamo ora ai sanli Martiri.

Dei ventisei atleti (li Crjsto veulitre appartengono all' Ordine de'

Minoridi S. Francesco c sono i seguenti: Er. Pietro Batlisla, Sacer-

dote e Commissario della missions Fr. Martino dell' Ascensione ,

Sacei'dote Fr. Francesco Blanco , Sacei'dole Fr. Francesco di

S. Micliele Fr. Gundisalvo Garzia, laico Fr. FiUppo d\ Gesu ->

Paolo Suzuchi
,
servo nell' ospitale dei Frali e loro uaterprele Ga-

briele del Bcgno di Ize, scolare dei detli Frali Giovanni Quizuia,.

giappones.e
Toramaso del Regno di Ize

, interprete Francesco

giapponpse , medico e interprele Tommaso Gosaqiu , sacristano

Gioacckino Sanguijor , giapponese inservienle - - Bonavenlura r

giapponese Leone Carazuma, giapponese , interpi'ete Mattia r

giapponese Antonio, giapponese, inseryjente alia messa del P.

Commissario Luigi, giapponese Paolo Yuaniqui, giapponese

Micliele Cozoqui di Ize Pietro Suqueixein , giapponese Cosma

Raquija di Voari, in.serviente de' pavevi nell'ospedale
'

Francesco-

Campinten, giapponese. Tutli quesil, come e dello piu sopra, erana

deH'Ordine Franccscano ,
e tre di loro erano tultavia fonciulli ,

tra i

dodici e i quindici anni.

Gli altri, tutti e tre giapponesi, appartcnevano alia Compagnia di

Gesu; eiloro nonii s,pno Paolo Miclii, Giovanni Soan e Giacomo Chi-

sai. II primo ,
di nobile prosapia e dotato di acuto ingegno, era gi&

vicino ad essere ordinato sacerdote
,
ed intanto cogli scrilti e colla

predicazione indefessamente adoperavasi alia propagazion della fede



LA CANON1ZZAZIONE DEI SANTI NEL 1862 517

In quel vasto inapero del Giappone. II secondo, giovinelto di soli di-

ciannove aimi, attendeva con fervore allo studio delle lettere. II ter-

20, addetlo alle faccende domestiche, si esercitava nelle virtu, pro-

prie di quello stato.

Questi venlisei campioni della cattolica Chiesa fecero il loro mar-

tirio in Nangasachi del Giappone ;
ed eccone il come.

La fede di Crislo, predicata la prima volta nel Giappone 1' anno

1519 dall'Apostolo delle Indie, S. Francesco Saverio, fin da princi-

pio vi aveafatto si buona prcsa; che non solo molti del popolo, ma

non pochi nobili ancora e guerrieri e principi 1'aveano abbracciata.

In men di mezzo secolo gia vi si contavano piu di 200 mila fedeli e

tra questi cinque Re di quel vasto impero, oltre a molti dei piu prin-

dpali della Corte e dell' esercito . Ne 1' imperadore , quantunque pa-

gano , opponevasi in modo alcuno a siffatti progress! della Chiesa

cattolica ne'proprii Stati, anzi inlertcnevasi sovente co' Missionarii

in discorsi di religione, fremendone i Bonzi di dispcrato furore.

Le cose promettevano i piu prosper! success!; quando un vile uo-

ma, per nome Fasciba ,
salito ai primi post! della milizia e poscia

ribellatosi al suo Sovrano, riusci ad impadronirsi dell' impero, as-

sunto il nome di Taicosama. Costui , istigato da un perfido Bonzo,

ministro delle sue turpitudini e crudclta
,

si dichiaro in breve nemi-

co acerrimo del Cristianesimo
;
a cui non tardo di mnovere aspra

persecuzione, con animo di schiantarne dal Giappone ogni radice.

A questa prima persecuzione, foriera di moltc altre che poscia se-

guirono, si riferisce il marlirio de'Santi di cui ora parliamo. Impri-

gionati essi per ordinc del tiranno e condannati a morire di croce, fu

loro primieramente mozza parte dell'ofecchio sinislro, giusta il costu-

me, solito praticarsi cola coi dannati a pcna capitale. Quindi vennero

per 26 giorni menati in giro per le principal! citla dell' impero a

fine d' incutere spavento ne' cristiani
;
benche no seguisse effetto

del tuito diverso, perche la vista di que' fort! e gloriosi combatti-

tori valse anzi ad infervorare piu nella fede i credent! e commuo-

vere gl' infedeli a converflrsi. Onde i Bonzi si qucrclavano che

Taicosama avesse ordinato quel viaggio per disseminarc non per

estirpare la religione di Cristo. Giunti fmalmente in Nangasachi ,

luogo destinato al loro supplizio ,
i ventisei prod! atleti furono con-
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dotti sopra una collinetta attigua alia cilia c quivi appesi ad allrel-

lanle croci ,
alia vista d' innumerabile popolo accorso al ferale spet-

tacolo. Tenuti cosi a penare alcun tempo, vcnnero finalinenle tra-

passati ne' fianchi da parle a parte con lance, consueta maniera tra

giapponesi di finire i crocefissi.

Meravigliosa fu la costanza e la letizia ,
onde quei Santi confes-

sori sostennero la morte. Altri , quasi in un'estasi di contento, sta-

vano con gli occhi fissi al cielo, aspettando di salirvi coll'anima

sprigionata dal corpo ;
altri dolcemente cantavano a voce alta inni e

salmi in rendimcnto di grazie a Dio; ed allri dalla croce, ov'eran so-

spesi, predicavano al popolo sopra la verita della Religione cristiana.

In modo speciale fe notarsi il fanciullo Luigi ,
il piu tenero di tutti

per non avere die sol dodici anni di eta. Costui giunto al Inogo del

supplizio ,
e chiesto ai carnefici qual delle croci poste in terra fosse

la destinata per lui , corse festante a distendervisi sopra da se, gri-

dando: paradiso, paradiso. La qual cosa commosse ad alta meravi-

glia i gentili, ed a lagrime di tenerezza i fedeli.

Accadde questo glorioso trionfo de' ventisei Maiiiri giapponesi il

di cinque Febbraio dell'anno 1 597. Immenso fu I'entusiasmo che esso

eccito in que' popoli ;
e soprattutto avverossi 1'antico adagio che il

sangue de' martiri e seme di cristiani. Imperocche in poco lempo

quella novella Chiesa si accrebbe di un terzo, .convertendosi alia fe-

de pressoche centomila infedeli. Islituitosi ben presto canonico pro-

cesso di quel martirio dai Delegati apostolici ,
se ne porio la causa

alia Sacra Congregazione de'Rili; la quale emise la seguente delibe-

razione: Constare de marlyrio etmiraciilis, ideoque ad aclualem

illorum marlymm canonhalionem quandocumque deveniri posse.

Indi, con decreto del Pontefice Urbano VIII, ne fu pcrmesso il pub-

blico culto con Ufllcio e Messa propria. Nondtmeno, per alto consi-

glio della divina Provvidenza, questa preclarissima causa, omai con-

dotta a termine sicche nulla piu mancavale, se non 1'atto ultimo della

solenne dichiarazione del Pontefice; per circa tre secoli rimase in

certa guisa obbliata e priva di questo supremo coronamento. Ma cio

dispose Iddio, affinche vi si venisse in quest! trislissimi tempi di

persecuzion religiosa, per eccitare, coll'esempio di tanta fortezza, ad

imitazione e conforto 1'animo de' fedeli.
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E questa 1'idea die il Promoter della fcde espresso nclla proposta

che ne fcce al Ponlefice, colle cui parole Icrminercmo queslo bre-

vissimo cenno. Per sapientissimo consiglio della divina Provvi-

denza avviene, o Beatissimo Padre, che in quest! luttuosi tempi, in

cui la maturity d'ogni scelleraggine contro la Fede di Crislo senibra

essersi svolta perfmo nelle piu colte regioni dell' Italia nostra
;

si

proponga la causa di canonizzazione, gia quasi compita, de' Marliri

giapponesi. Imperocche adoperando i ficrissimi ncmici della calto-

lica religione gli astutissimi loro sforzi per isradicare la fcde dall'a-

nimo de' credent!
, cadra mollo opportune che \engano decorati dei

supremi onori della canonizzazione quegl' invilti campion! della no-

stra santissima religione, i quali, dopo di aver disseminala la fede

cattolica nel Giappone al prezzo di travagli gravissimi ,
non dubila-

rono di confermarla col proprio sangue, valorosamenle sostcnendo

una morte atrocissima. In tal guisa rifulgera agli occhi de' fedeli un

nuovo e speltabilissimo esempio di fortezza
,
nel quale essi spec-

chiandosi si studieranno con ogni sforzo di teuersi saldi nell'inlegri-

ta della fede, senza lasciarsi ne abbindolare da frodi ,
ne spaventar

^la minacce. II medesimo pensiero ripete in altri termini il Car-

dinal Vicario nel prescrivere a nome di Sua Santila pubbliche preci

per impetrare lassistenza divina nella presente emergenza. Mentre

Wdio, cosi egli, pe'suoi altissimi fini permelte che una duplice perse-

cuzione soffra la sua Chiesa
,

1' una mossa da figli sleali ed ingrati ,

che imitando 1'apostata Giuliano colla maschera dell' ipocrisia pro-
clamano ladifesa e liberla della Chiesa e ne deridono le leggi ,

ne -

disprezzano gli analemi, ne incarcerano i Pastori, ne disperdono r"

claustrali e fanno segno del loro livore ogni sincero cattolico; 1'altra

poi mossa dai nemici dichiarati di Cristo, die nella Concincina e neF

Tonkino rinnovano le crudelta dei Neroni e dei Domiziani contro i

Confessor! gloriosi della catlolica Fede, ha disposto con ammirabile

provvidenza che nel tempo appunto di queste fiere pcrsecuzioni si

venisse all'atto solenne della canonizzazione dei 26 Martin del Giap-
pone, onde i fedeli dall'esempio deH'esercizio eroico di cristiana vir-

tu e della costanza nel soffrire ogni pena fossero animati a moslrarsi

sempre veri seguaci di Cristo, osservatori zelanti della sua celeste

dottrina. *



I LADRI BELLA CHIESA

ED UN EXMINISTRO DI POLIZIA

RISPOSTA AD UN RECENTE OPUSCOLO

DEL SIGNOR PIETRI

Fino a tanto clie durera la presente indipendenza d' Italia, biso-

gnera chc i nostri lettori si rassegnino a vedere spesso mentovati

nella Cimllh Catlolica opuscoletti francesi. Forse che e nostra la

colpa se dalla Francia riceve ora la libera Italia
,
come gli eserciti e

i minister! begli e fatti, cosi anche I'indirizzo politico e le idee? Oc-

cupiamoci dunque delle idee e degli opuscoletli francesi, poiche tutta

1' Italia liberate sta ora colla bocca spalancata per maraviglia e co-

gli orecchi diritti per curiosila dinanzi ad ogni scritterello ohe, con

aria piu o meno diplomatica, piaccia ad un cliichessiasi, purche sia

un francese liberate, pubblicare ad incoraggiamento de'deboli sforzi

de' nostri grandi italiani liberi e indipendenti.

Per questa quindicina di giorni la volta delle maraviglie e degli

. applausi estatici e toccata in sorte al signor Pietri
,
Senatore del-

1'Impero francese e poco fa Ministro di polizia. II quale, avendo nelle

recenti discussioni del Senato francese sopra la Questione romana
,

recitato un suo qualunque siasi discorso in favore dell'uscita da Roma

dei Francesi, dell'ingresso de'Piemontesi, dell'unita d' Italia, e di si-

mili novita, lo pubblico tesle per le stampe di Parigi in forma di

opuscolo , coll'aggiunta di una Prefazione. Non diciamo che 1'opu-

scolo sia stato lelto. Clii si cura di leggere ora queste tantaferate ?
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Ma, o letto o no, e certo che 1'opuscolo e stato dai liberal! amruirato

assai. II grande avvenimento fece colpo nell' Italia liberale. Avete

udito? Avete saputo? II signer Pietri, un Scnatore, un ex Ministro,

il confidente del Principe ,
un amico dell' Imperatore ,

uno che sa

le cose
,
ha pubblicato nn opuscolo ,

dove dice che Roma ha da es-

sere capilale dell' Italia piemontese! L' opuscolo e un po' lunghelto,

un po' noioso , dice quello che lulti sapevamo gia a memoria. Ma e

un opuscolo che significa molto
; poiche e del signer Pielri, Senatore,

ex Ministro, confidente ed amico di chi sapele.

Quesli sono del resto i discorsi e i commentarii fait! gia dall' Ita-

lia liberale sopra un centinaio almeno di simili paslocchiale ; delle

quali ciascheduna dovea essere 1' ultima o almeno la penultima. Ma

ogni giorno ne.veniva fuori un'altra, che seppellivala sua preeeden-

te. Onde argonientiamo che lo stesso dovra cerlamente accadere

quanto primaa questa del signor Pietri, la quale, menlre scriviamo,

e 1' ultima. Ma forse, quando si leggeranno queste pagine , gia que-

st' opuscolo sara dimenticalo
;
ed i nostri lellori

, all' udire il nome

del signor Pielri , faranno il geslo che fece presso il Manzoni don

Gonzalo Fernandez di Cordova , quando, all' udire il nome di Renzo

Tramaglino ;< alzo e dimeno la testa come un baco da seta che cer-

chi la foglia : stette li un momenlo per farsi tornare vivo nella me-

moria quel fatlo, di cui non ci rimaneva phi die un'ombra : si ram-

menlo della cosa
,
ebbe un

1

idea fugace e confusa del personaggio :

passo ad altro
,
e non ci penso piu.

Ma, poiche ora ci si pensa, ci pare in primo luogo evidentissimo

che i nostri liberi ed indiixjndenti patriot! italiani dcbbono avere una

gran paura in corpo, giacche appoggiano cosi la loro confidenza so-

pra ogni fil di venlo parigino, senza neauche badare poi da che spi-

raglio esca. II signor Pietri parla mollo deH'unila d' Italia. Mahanno

essi riflettuto i nostri liberal! che il signor Pietri e quel medesimo

Corso di qualche tempo fa
,

il quale non solamente non ha mai mo-

strata nessuna voglia di unire la sua Corsica all' Italia , ma lavoro

anzi assai per 1'annessione di Nizza alia Francia? Come dunque non

si raccolgono un poco in se medesimi, prima di ammirare cotanto le

parole del signor Pielri? Perche non esaminano prima i suoi fatti?
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Di polizia i liberal! se ne dovrebbero inlendere. Non diciamo che

la facciano bene, ora die sono essi a farla. Ma ci sono slati solto per

un pezzo; e parecchi di loro ne porlano ancora i segni. Come vadun-

que che del signor Pietri ex Minislro di polizia si fidano cosi a oc-

chi chiusi? Se egli non avesse gia tollo loro di tasca la bella Nizza,

gemma d' Italia e patria dell'eroe Garibaldi , pazienza. Ma dopo una

si industriosa lagliatura di borsa
, fatta loro appunto nel piu bello

degli opuscoli francesi sopra il gran principle della nazionalila ila-

liana, come non usano ora un po'di prudenza?

Renzo Tramaglino, quando 1'uffiziale di polizia gli faceva gli occhi

dolci e pareva dicesse ai birri: questo uomo lo proteggo io
,
non se

ne fido punto ed ebbe persino 1'impertinenza di dirgli: Alia larga.

Bazzicate tanlo coi ladri, che avcte un poco imparato il mestiere. E

poi perfino dei cani si dice che, dopo essere stati scottati dall' acqua

calda, lemono anche la fredda. Or come dunque i nostri liberali non

hanno almeno quesla prudenza da cani
,
e seguono a porgere be-

nigne le loro orecchie al celebre ex Ministro di polizia ;
il quale ,

sic-

come, quando addilava loro Napoli e Sicilia, pigliava per se Savoia e

Nizza, cosi ora, menlre addila loro con una mano Roma e il Campi-

doglio, si appresta probabilmente a trafugar loro coll' allra Genova e

la Sardegna?

Se il signor Pietri amasse davvero 1'unita d' Italia dovrebbe co-

minciare collo scrivere un opuscolo in favore della restituzione di

Nizza. Tanto e italiana Nizza, quanto Roma. E per do che riguarda

I'ilalianita liberale, non e egli uno scandalo che sia cittadino france-

se 1' eroe Garibaldi? Inoltre per la riannessione di Nizza all' Italia non

si troveranno certamente difiicolta per parte di niuna potenza ne cal-

tolica ne protestante. Tutti batleranno le mani, inglesi c tedeschi,

italiani e forastieri. Tulti loderanno, non diremo gia la generosita,

ma la giustizia e la logica di chi realizzera la grande idea di restituirc

all' Italia un pizzico del suo sacro suolo. E non \i sara questa volta

paura di Scomuniche, ne di Allocuzioni ,
ne di Mandamenti. Non vi

sara slata mai annessione o sconnessione fatta con si grande soddi-

sfazione di tulle le parti.
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Quando sara restituita Nizza all' Italia, ncmraeiio allora sara giunto

pel signor Pielri il tempo di esercitare la sua rettorica sopra Roma;

giacche convent che si occupi prima di liberare dal giogo slraniero

la Corsica patria sua. Nella quale nobile impresa il Garibaldi ridi-

venuto, grazie al signor Pietri
,
cittadino ilaliano, non gli neghera

certamente la sua valida cooperazione. La Corsica e terra italiana

quanto Roma
;
e il signor Pietri vi ha probabilmente piu influenza

che non in Roma. E cosa curiosa questa che vi siano ora tanti france-

si caldi per dar Roma all' Italia, e che non se ne trovi uno che pen-

si alia povera Corsica dislaccata da tanto tempo dalla madre patria.

Questa e una noncuranza troppo affettata, la quale lascia pensare che

ci covi sotlo malizia. Non udile voi le grida di dolore della Corsica die

vuole unirsi all' Ilalia? Direte che voi non le udite quelle grida. Se

abbiamo a dire il vero, nonleudiamo neanche noi. Ma da tanto tempo

siamo avvezzi a senlir dire che Roma grida, che Venezia grida, die

il Tirolo grida, die Trieste grida. E poco fa ci si diceva die Napoli

gridava, die Firenze gridava, che Modena gridava, die Parma gri-

dava. Chi udiva quelle grida? Niuno. Nessuno gridava prima e nes-

suno grida adesso. Questo lo sappiamo. Ma poiche vi e ora questo

vezzo di udire le grida delle nazionalila oppresse ,
ci pare che lanlo

varrebbe di udire anche quelle della Corsica die ha ragione di gri-

dare, quanto Roma e Venezia. La Corsica grida con cento bocche che

essa e Italia. Non manca che la bocca della verita e del diritto. Ma

questa e ora una bocca arrocata e senza fiato : bocca die non conta.

Eccettuata questa bocca inutile della verita e del dirilto, la Corsi-

ca ha cento altre bocche colle quali grida che essa vuol esser unita

all' Ilalia. La Corsica grida colla bocca geografica, grida colla bocca

storica , grida colla bocca etnografica, grida colla bocca letteraria,

grida colla bocca filologica, Quante bocche ! E niuno 1'ode : e niuno

ci pensa ; neanche il signor Pietri
, die pure si piglia il faslidio di

pensare a tante cose.

Quando anche la Corsica sara riannessa all'Ilalia, quando il signor

Pielri sara ridivcnuto italiano, quando avra riapparata la sua lingua,

e sapra scrivere un opuscolo in pretto toscano, allora, prima di pen-

sare a Roma, sara bene che il signor Pielri pensi all' isola di Malta.
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I Gorsi nou debbono aver buon sangue cogli Iriglesi. L' arma della

nazionalita di Malta sara un buon argomento indiretto per vendicare

antiche offese. Tutti i Corsi saranno grati al signer Pielri
,
se colla

sua influenza, non die con un bell'opuscolo, avra mossa la Francia a

proteggere ancbe quella gran causa giusla della nazionalita di Malta,

non tanto per for un regalo all' Italia, quanto per far un dispelto all' In-

ghilterra.

Ouando il signor Pietri, col mezzo della sua influenza sopra lealte

persone che 1'onorano di sua confidenza, non die col mezzo de' suoi

opuscoli, avra ottenute tutte queste annessioni, allora potra forse esse-

re udito quando verraadiscorrere di dare Roma all' Italia. Allora gli

si potra rispondere die Roma, grazie a Dio, e in Italia ed obbedisce a

Principe italiano ,
ed e retta da leggi italiane

;
cosa che non accade

ne a Nizza,ne a Malta e nemmeno alia Corsica. Allora gli sipolra ri-

spondere die non vi ha in Roma uessun Romano che non sappia V ita-

liano e die propugni in lingua francese la nazionalila italiana. Allora

gli si potra rispondere che non e Roma die dee essere restituita al-

V Italia, ma e bensi 1' Italia che dee essere restituita a Roma. Allora

gli si potranno rispondere molte altre cose, le quali il dire per ora sa-

rebbe tempo sprecalo ; giacche e probabile die, in tutlo il corso del-

la sua vita, che gli auguriamo lunghissima, il signor Pietri non riu-

scira nemmeno ad annettere all' Italia la sua Corsica ,
che pure sa-

rebbe impresa si facile.

Queste cose, se avessero quel giudizio che non hanno, dovrebbero

i nostri liberali italiani dire al sig. Pietri, ed aspettarne la risposta,

prima di ammirarlo cotanto e fidarsene ad occhi chiusi. Ma tanl' e.

I liberali italiani sono condannati a non aver giudizio. II che e una

grande provvidenza :

Che dove 1' argomento della mente

S' aggiunge al mal volere ed alia possa

Nessun riparo vi puo far la gente.

Ma il riparo ce 1' ha messo la Provvidenza, togliendo il senno ai li-

berali ed accecandoli si che non veggano che i forastieri, a cui essi

sempre si raccomandano, fmiscono sempre col canzonarli. Ed anche
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questa e una provvidenza, che i liberali cadano veramente in quegli

errori, die calunniosamente appiccarono altrui e specialmcnte ai Papi.

Quanto non slrillarono i liberali contro i Papi calunniati di avere, per

ambizione, tirato lo slraniero in Italia? Or bene : ecco i liberali ita-

liani condannati dalla loro ambizione, non solo a chiamare lo stra-

niero in Italia, ma a vendere loro 1' Italia a brano abrano. Qual ma-

raviglia die la vera Italia, die il buon popolo ilaliano non possa ve-

dere questi suoi pazzi liberator!? I quali non hanno altro eserctto che

lo straniero : altro appoggio die lo slraniero : altre speranzc die lo

straniero. E perfino un opuscolo, un miserabile opuscolo, se ha da far

romore nell' Italia liberate
, bisogna die venga dallo slraniero.

Ma si
;
fidatevi dello slraniero : fidatevi del signor Pietri ex Mini-

slro di polizia. Nizza e Savoia gia ve 1' ha
,
come sarebbe a dire

,

sgraffignata; e sgraffignata, notatelo bene, con tulto 1'apparato del

dirilto vecchio. Non si e fidato lo slraniero del vostro diritto nuovo,

del sufFragio universale
,
delle annessioni popolari. Queste fanfalu-

che le ha lasciate a voi, come il traslullo de' ragazzi. La cessione di

Nizza e della Savoia fu falla con un buon traltalo in rcgola ,
con

4utte le formole del dirillo vecchio
,

del dirillo legiltimo ,
e nel no-

me della Santissima Trinila. Ora lo slraniero pare die vi ragioni di

Roma e di Yenezia. E vi diverle con qualche opuscolo die voi corn-

prate a vostre spese, e con qualche cannonala a polvere nelle acque

di Napoli. Voi baltete le mani e sperale connivenza. Ma fareste me-

glio a badarvi alle tasche.

Parlammo finora del signor Pietri e del suo opuscolo in relazione

all' Italia ed agli italiani. Volendone ora dire due parole in relazione

alia Francia ed al suo Imperalore, ci pare die il signor Pietri sia

caduto in grave imprudenza. Giacche, salve al solilo le buonc inlen-

zioni, le quali noi siamo assolulamente risoluti di rispeltare scmpre,

anche nei casi piuinlricati, salve dunque al solilo le buone intenzio-

ni , ci pare che il sig. Pietri abbia nel suo opuscolo dalo in mano

al fisco di che poterlo solennemenle accusare di eccilamento all'odio

ed al disprezzo di Sua Maesta 1' Imperatore Napoleone III
; dditto

saviamenle preveduto dal codice penalc francese, c punibile, se non

erriamo, colla deportazione a Caienna.
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La cosa e evidente. Giacche tulti sanno che Napoleone III non

VHole saperne in generale deH'unita d' Italia
, ed in parlicolare del-

1'abbandonarc il Papa al Piemonte. Tutti sanno, per non parlare che

di Roma, che Napoleone III ha assicurato moltissirae voile il Santo

Padre della sua protezione, in pubblico e in privalo. Sarebbe tempo

perdulo il copiare qui le varie formole colle quali ,
in varii tempi

e in varie circostanze, Napoleone III espresse quesla sua ferma idea

di verier conservare, almeno in Roma, libero e indipendente il Sommo

Ponteficc. Quesle solenni imperiali promesse sono present! a lulti gli

animi. Ma ci basti il ricordare qui la breve e chiarissima lettera, colla

quale Vitlorio Emmanuele fu informato dal proprio pugno di Napo-

leone III che a Roma egli 11011 1'avrebbe lascialo venire. Da undici

anni, gli scrisse tesle 1'Imperatore, da undici anni, io sostengo a Roma

il potere del S. Padre. Malgrado il mio desiderio di non occupare mi-

litarmente una parte del suolo italiano, le circostanze furono sempre

tali che mi e stato impossibile di sgombrarc Roma. Facendolo senza

serie guarentigie sarei venuto meno alia confidenza, che il Capo della

Religione avea riposta nella protezione della Francia. La condizione

delle cose e sempre la stessa. Devo dunque dichiarare a V. M. che

mentre riconosco il nuouo Regno d' Italia, lascero le mie truppe a

Roma, finche ella non sara riconciliata col Papa, ovvero il Santo

Padre sara minacciato divedere gli Stati, che gli rimangono, invasi

da una forza regolare od irregolare. .

Dichiara dunque Napoleone III che niuua forza piemontese, ne re-

golare ne irregolare, dee invadere non solo Roma, ma^/i Stati che

rimangono ancora al Santo Padre. E lo dichiara francamente.

Da do chi ha fiore di giudizio dee capire che, fino a tanto che Vit-

torio Emmanuele non avra trovato qualche nuovo esercito che non sia

ne regolare ne irregolare , i Piemontesi non verranno in Roma col

consenso dell' Imperadore de' Frances!. LaJettera, colla quale Napo-

leone III dichiara qucsto francamente, e data sollo il 12 Luglio del

1861 : e quand' anche fosse data qualche anno prima, la franca di-

chiarazione e d' importanza tale, da non poter essere si facilmenle

dimenlicata ne dall' Imperadore Napoleone ,
ne dal Re Vittorio, ne

dal Papa, ne dalla Francia, ne da nessurio.
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Or come va che il signer Pielri 1'ha dimenticata? Come va che

il signor Pietri chiama nel suo opuscolo politica francese quella po-

litica, che consisterebbe nel far entrare in Roma una guarnigione pie-

montese ? Come va che il signor Pietri non intende che, se la politi-

co francese consiste nel far oggi quello che ieri si dichiarb franca-

mente di non volere ne fare ne pcrmeltere, la politica francese cliventa

la politica dei traditori, dei mancatori di parola, degli sleali, dei men-

tilori? Come va che il signor Pietri non ha capito che, non essendovi

ora in Francia altra politica francese che quella dell' Imperatore Na-

poleone III
,

se la politica francese consiste nel mancare alia parola

data, egli ha lancialo al suo Imperatore il piu grave insullo che si

possa fare a un uomo di onore?

Come ! Napoleone III dichiara francamente che i Piemontesi non

debbono entrare in Roma ne regolarmente ne irregolarmenle ;
e voi,

signor Pietri, ci volete dar ad intendere che egli e disposto a lasciarli

entrare? Napoleone III promette al Papa prolezione e difesa; e voi, si-

gnor Pietri, ci venite a dire che egli lo vuol dare nelle mani de'suoi

piu fieri nemici ? Napoleone III vi onora della sua confidenza ed ami-

cizia, siccome almeno voi lasciale credere; e voi nc abusale fino ad in-

Mnuare che, se egli seme in pubblico una cosa al Re Yiltorio, ne dice

a voi un' allra in un orecchio ?

E evidente che voi, signor Pielri, avele col vostro opuscolo eccitalo

i vostri lettori all'odio e al disprezzo di Napoleone III
;
contro il quale,

come contro qualunque altro uomo d'onore, non si puo eccitare odio

o disprezzo maggiore che col dipingerlo , come voi fate , pronto e

disposto a tradimento si mostruoso
, qual sarebbe quello di dare il

suo protetto in mano ai suoi piu arrabbiati nemici, contro le piu so-

lenni e reiterate promessc di protezione e di difesa.

Che se il voslro opuscolo non estato sequestrate ,
e la vostra per-

sona non fu posta sotto processo e condannata ad abitarc
, per qual-

ehe mese almeno, quella Caienna dov'e probabile che voi avete coo-

perato a mandare altri
;
noi siamo persuasi che cio non e accaduto

se non perche si e capilo che un uomo devoto come voi all' Impero e

alia dinastia , quando vitupero si lurpemente il suo Imperatore, non

pote operare per malizia, ma solo per ignoranza e per istoltezza.
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Ignoranza e stoltezza, che sono nel signer Pietri perdonabilissime

e scusabilissime. Giacche tanto e degno di corapassione un Ministro

di polizia che sbaglia facendo il letteralo , quanto un letterato che

sbaglia facendo il Ministro di polizia. Lo sbaglio fondamentale sta

nel dimenticare il ne sutor ultra crepidam, cioe nel porsi a fare do

che non si sa. Ma quando uno ha fatto questo primo sbaglio, im-

putabile alia sua iraprudenza, gli altri sbagli che lo seguono infalli-^

bilmente, non sono quasi piu imputabili che all' intrinseca difficolta

della cosa. Quindi e che, se noi osassinio (lar un parere agli uo-

mini che cuoprono alte cariche, a coloro che, per il loro uffizio deb-

bono reggere o giudicare gli altri, noi li consiglieremmo a non porsi

a far il mesliere di scrittori
,
e molto meno quello di scrittori altac-

cabrighe , cjie raramente e con molta considerazione ,
e colla certa

preveggenza che non ne sara loro passata una buona
,
se mai per

disgrazia incapperanno in qualche equivoco. Del che sono gli esem-

pi assai e celebri e recenli.

Tra i quali e ora quello del signor Pietri : nel cui opuscolo note-

remo qui alcuni equivoci curiosi, tanto per fargli inlcndere che un' al-

tra volta, se vuol porsi a scrivere opuscoli , bisognera che ci pensl

un po' meglio.

Comincia coll' assicurare che f Impero francese e forte ; del

che niuno dubitava. Ma
,
volendo provare una cosa chiara ,

cade

nel vizio ordinario di coloro che, volendo provar troppo, guastano

le uova nel loro proprio paniere. Infalli vedete quale razza di prova

finisce coll' arrecare ! Dice che solamente i gaverni deboli ripongo~

no la propria confidenza, non nel suffragio ma, nel silenzio univer-

sale
, oppure nelle menzogne parlamentari. Queste sono ingiurie

da lasciare ai nemici del Governo imperiale ;
i quali vanno dicendo

calunniosamente che, se esso \ive
,
lo dee unicamente al non ayere

governo parlamentare e alia censura si severa che vi regna sopra

la stampa. Eccx^che cosa significa non possedere 1' arte di scrivere !

Si YUO! provare una cosa vera e se ne prova invece una falsa.

Passando poi a fare un breve panegirico dei varii Senator! che re-

cilarono ,
come lui ,

discorsi contro il Papa ,
il Pielri ,

da adulatore-

poco esperto, pone in bocca al Pi-incipe Napoleone una solenne imper-
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tinenza contro 1' Imperatore, facendogli dire chc, nella questione ro-

mana, lo sperare e ima illusione
,

il temporeggiare una debolezza.

II signer Pietri non ha pensato che, a notizia comune, 1' Imperatore e

quegli cbe dichiara di voler sperare e temporeggiare. E dunque

evidente che, secondo il Pietri
,

il Principe Napoleone avrebbe cosl

dalo pel capo all' Imperatore dell' illuso e del debole.

Dopo fatto un breve panegirico di quanti parlarono contro il Pa-

pa, il Pietri si consola pensando che anche i Vescovi hanno ora /?-

nito col ridursi al silcnzio ; convinti senza dubbio d' aver fatlo

abbastanza per una causa perdula. Non si puo negare qui al Pietri

I'intenzione di essere malizioso. Ma non bastano le buonc intcnzioni.

II fatto e che 1'ignoranza e la stoltezza del libellisla brillano qui di

luce vivissima. Giacche chi non sa che il Governo francese e que-

gli che
, per ragioni che a noi non tocca di esaminare

,
ha proibito

ai Vescovi di parlare, o almeno di farsi udire? I Vescovi francesi

parlavano e scrivevano con opuscoli ,
mandamenti

, pastorali e con

mille altri mezzi. La loro voce si facea sentire poderosa ed elo-

<juente in Francia c fuori. Che fece il Governo francese? Una pic-

ola legge ;
mcdiante la quale ,

se i Vescovi vogliono parlare di

Roma e del Papa nelle loro pastorali in modo da farsi udire
,
sono

^sposti a tutte le disgustose conseguenzc che la legislazione francese

sopra la stampa accumula dictro a chi o scrive
,
o stampa , o distri-

buisce cio che la legge non approva. Ai giornali poi ,
che sono ora

In Francia il grande veicolo di tutte le idee buone e cattive, fu vie-

tato assolulamente di inserire quelle pastorali che ai Vescovi piacesse

di scrivere sopra la questione romana.

fe evidente che, con tulti questi impacci, la voce de' Vescovi fran-

cesi non puo ora piu farsi udire si sovente e si forte come prima. Ma

e evidente pure che questo loro silenzio
,
non assoluto ma relative

,

non e da attribnirsi al loro scoraggimento, o al credere essi che la

causa del Papa sia perduta ,
come il signor Pietri con ingenua sem-

plicitti mosfra di credere bonamente. Felici quei popoli ,
die posso-

no essere governati da Ministri di polizia cotanto ingenui !

L' ingenuitci dell' ex Ministro apparisce anche dalla scienza di na-

vigazione, di cui dk saggio nel discorrere delle lempeste che minac-
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ciano la barca di S. Pietro. La barca di S. Pieiro il signor Pietri la

venera allamente. II Pietri e uno di quei caltolici di fede eroica e

sublime, die credono fermamente die la Chiesa non periii, ancorche

perda il dominio temporale. La fede del Pielri e qui salda come qud-
la di S. Pietro. Ma die? Volendo ricorrere allo stile figurato, par-

lare con mctafore
,
e usare similitudini reltoriclie e allegoric , dopo

paragonata la Chiesa ad una barca, esce fuori a dire die il dominio

temporale ne e la zavorra. Come salvare un governo, dice egli r

die preferisce naufragare, anziche gcttare un po'di zavorra nelle on-

de? Ah! Dunque lo capite, signor Pietri, die il dominio temporale

e la zavorra ! E, cio non oslante, voi consigliate il barcaiuolo a get-

tare la zavorra ! Ma, signor Pietri mio, dove avete voi imparato a na-

vigare? E non sapete, voi isolano di nascita, die, quando si getta la

zavorra, la barca va sottosopra? Sappianio chela barca di S. Pieiro

stara sempre a galla, anche senza questa zavorra del potere tempo-

rale. Ma do sara per miracolo, in forza della promessa divina
; giac-

che, naturalmente parlando, e non volendo forzare la provvidenza

a por mano ai miracoli
,

la zavorra del dominio temporale e ne-

cessaria alia barca di S. Pietro
,
come a qualunque altra barca che

non voglia andare capovolta.

Poco dopo questa sua inopportuna similitudine della zavorra, il Pie-

lri si pone estalico di maraviglia in conlemplazione dinanzi al Papa
senza dominio temporale ,

e scrive un periodo che merita di essere

esaminato a sorso a sorso. Una volta, dice il Pietri, che Roma sia

liberata e sia divenuta la capitale del Regno d1

Italia, il S. Pa-

dre vi rimarra. Che ne sapete voi die il Papa vi rimarra? Vi ri-

marra piii che mai Re delle anime. Di quali anime? Probabilmente

di quelle medesime, di cui e Re anche adesso. Come ci en Ira dunque

quel vostro piit che mai? Vi rimarra sovrano di quest' impero spi-

rituale, a cui il cielo prometle un' espansione senza limili, una du-

rata senza fine. Espansione e durata , die sono promesse ancorche

il Papa conservi il dominio temporale. Perche dunque lo dee egli

abbandonare? // Papa istilmrai Vescovi. Questo lo fa anche adcs-

so. Dirigera tulle le opere pie del rnondo. Tutte le opere pie? Dite

davvero, signor Pietri ex Ministro di Polizia? Tutte? Anche 1'opera
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pia chc ,
con tanta pieta e con tanta edificazione , ammirata si giu-

stamenle da tutto il mondo catlolico, dirige in Francia il Marescialla

Magnan gran maestro del frammassoni ? Anche quella almcno di

S. Vincenzo de Paoli decapitata teste in Francia? Ricevera I' omag-

gio filiale di dugento milioni di anime. Ouesto lo riceve anchc ades-

so. Dara quella parola di vita che da Roma si spande per tutto

I' universo. Questa parola il Papa la da anclie adesso. A che serve-

dunque questa vostra enumerazione di cio die avrebbe il Papa senza

il dominio lemporale , poiche cio che avrebbe in quell' ipotesi lo ha

raolto meglio anche adesso
,
e cio che non puo oltenere adesso 1'ot-

terrebbe molto meno senza dominio tcmporalc ?

Del reslo e curioso lo zelo, di cui in lutto 1'opuscolo fa moslra ii

signor Pietri per 1'onore, per la dignila, per 1' indipendenza , per la

forza morale del Papa , purche butti via la zavorra. Tulle le tene-

rezze dell' ex Ministro sono pel Papa senza dominio temporale. Dei

liberal!, deH'unita d'ltalia, dei desiderii degli empii , degli sforzi

dei sellarii pare che il Pietri non si curi per nulla in queslo suo

opuscolo. Non si cura che della Chiesa e della Santa Sede. La

cuj perfelta felicita terrestre e celeste sarebbe, secondo il Pietri, as-

sicurata, quando fosse buttala nellc ondc questa bcnedetta zavorra

del poter lemporale. // poter temporale, dice il Pielri
,
e per il Pa-

pato non una guarentigia, ma una schiavitu. Dalla caduta del po-

ter temporale sorgera nelPapato un inconlestabile polenza morale.

Ma questi sono argomenti che Irasudano da lulti i pori una sciocca

ipocrisia, che gli uomini ingenui e franchi come il signor Pielri do-

vrebbero lasciare ai Don Ferranti. Questi si che sono uomini da usare-

a dovere simili argomenti picni di divozione falsa, e di ascetica

giansenislica. Essi sanno ancora a memoria il vocabolario ecclesia-

slico
,
conoscono di nome le varie virtu teologali ,

cardinal! e mo-

rali , sanno a suo tempo recitare una omelia e predicare agli altri

1' obbedienza, 1' umilta, il distacco dagli onori e dalla borsa. Ma un

laico come il Pielri
,
che in vita sua non si sa che abbia falla mai

professione di ascelica, quando viene fuori da Parigi con un opusco-

lo in difesa della religione e della S. Sede, ha tulta 1'apparenza, pec

Serie V} vol. II, fasc. 293. 36 23 Maggio 1862,
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usare im proverbio non meno italiano che francese, di un diavolelto

caduto nell' acqua santa.

Oh ,
se il Pietri ci venisse a dire schieltamente che , avendo i li-

berali giurata la cadula del poter temporale, egli, da fedele adepto,

dee anche lanciare la sua pietra contro Roma
;
se ci venisse a dire

francamente che egli e stance di vedere un paese in questo mon-

do
,
in cui i liberali non possono ancora impedire a un buon cat-

tolico di dire le sue ragioni ;
se ci venisse a dire apertamente che

le Allocuzioni, che le Scomuniche sono cose fastidiose anche per chi

non* ci crede, e che bisogna percio togliere al Papa anche questo

palmo di terra libera e indipendente che gli rimane
, perche non

possa phi condannare ne scomunicare altri che i nemici dei governi

liberali
;

se ci venisse a dire senza ambagi che, non volendosi ora

piu dai liberali ne Chiesa, ne Religione, ne Papa, si spera di venire

a questo bel risultato colla distruzione del poter temporale ;
oh allo-

ra si che egli avrebbe forse scritto dl vena e meritata 1'approvazio-

ne e gli applausi di lutti coloro che egli sarebbe pronto a mandare

a Caienna se osassero dire contro il dominio dell' Imperatore la

-decima parte delle impertinenze che egli osa dire contro il dominio

del Papa. Ma avendo voluto fare 1' ascetico e lo zelante
,
non e riu-

scito che a camuffarsi in un Don Ferranle falsificato.

E vedete fin dove lo lira la smania di far 1'aseetico alle spalle del

Papa. Lo tira a dargli il consiglio di non uscir da Roma, perche net

seno di Roma venyono a ricoverarsi tutti i cristiani addolorali e che

non sospirano piu che verso il cielo. Ma se e cosl, perche il signor

Pietri vuol condurre a Roma i Piemontesi ? Non hanno essi piu nul-

la da sospirare in questo mondo, che cosi presto vogliono mettersi a

sospirare verso il cielo*! Non possono ancora sospirare per un pezzo

almeno verso Venezia? Che vogliono venire a far in Roma? A sospi-

rare verso il cielo? E un perditempo per chi e risoluto di seguitare

il mestiere di annettitore. E se sono risoluti di lasciare questo me-

stiere, se vogliono davvero cominciare a vivere da crisliani addo-

lorati che non sospirano piii che verso il cielo , qual razza di asce-

iico e il signor Pietri che
,
a chi e disposlo a convertirsi , pone
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innanzi la lusinghicra tentazione di rubare al Papa quel poco die

gli rimane?

Meglio sarebbe stato il ricordar loro qudla scntenza di Dante die

il Pietri ricorda inyece al Papa ,
la dove dice die egli non dee ab-

bandonare Roma per non avere t'amarezza di satire le atlrui scale.

E un pczzo che i Piemontesi salyono le altrui scale; e sarebbe dav-

vero tempo che cominciassero a senlirne un po' di amarezza. Le sa-

lirono al palazzo Pilti, le salirono al palazzo di Modena, le salirono al

palazzo di Parma, le salirono al palazzo di Bologna. E poco fa Re Yit-

lorio le slava salendo ai palazzi di Napoli e di Cascrta. Al Re Viltorio

dee il Pielri citare quel verso di Dante, e non al Papa. II quale , se

salira mai le altrui scale, le salira da pcllegrino apostolico, portando

seco la benedizione c la pace, e non avendo allra amarezza die quella

di non poter benedire ai ladri ed ai loro amid e difcnsori, tanto piu

inaspettali e inescusabili quanto die essendo stati
,
almeno alcuni di

essi , Ministri di polizia , do\rebbero , per onore della professione ,

avere, non in protezione, ma in esecrazione tulto do che sa di furto

6 di assassinio.

E tanlo basli del signor Pielri e del suo opuscolo ;
del qualc non

cl siamo qui occupali die per far vedere ancora una volla ai nostri

lellori quanlo siano degni di compassione quesli scribacchialori di

opuscoli Uberali e i loro amniiratorj.
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In quellc radici di monti che si ergono dalle terre di confine tra

le province di Varallo e di Biella, non molto lungi dalla grossa bor-

gata di Gattinara , posta nella \ia maeslra di Arona, e una solitaria

ed alpestre pievania il cui campanile , per alzarsi da una valle tutta

incerchiata da irle e petrose colline, appenae die si scorga di giorno

a piccolissima distanza. La sera dei ventuno di Maggio ,
all' ultimo

rintocco dell' un' ora di nolle , e sollo un cielo buio ed acquazzoso ,

giugneano quivi due miseri pedoni stanchi, Irafelali e lordi di zac-

chera insino al mento. Erano si filte quelle tenebre nollurne, che co-

loro ivano lastone in cerca dell' uscio, e il silenzio per lulto cola re-

gnava si allo, che i due non sentivan altro che lo scalpitio de' loro

passi, 1'ansamenlo de' pelli loro^e
il baltilo vibrato, che dava loro il

sangue nei polsi e nelle tempie. Trovala la soglia della canonica
,

videro dallo spiraglio d' una fines tra un po' d'albore. II prete ci

avrebbe da essere : disse pianamenle 1' un di loro
;
e senz' altro

JDUSSO.

. Chi e la? grido subito un vocione chioccio di dentro.

Due poved soldali di Villorio Emmanuele.



GIULIO OSSIA UN CACCIATORE DELLE ALPI 565

Ohi, soldati ? soggiunse un'altra voce che parea femminile.

Che volele a quest'ora?

Siamo sfiniti, aflamati, fuori di \ia, bagnali insino alle ossa.

Farebbe la carita, buon minislro del Signore, di darci un boccon di

pane e di ricovcrarci nella slalla?

Ma chi siete?

L'abbiamo detto
;
due soldati del Re, smarriti per le strade.

Soldati smarriti ! e inseguiti forse dai Tedeschi ?

No, signor pievano ;
ci siamo sperduti marciaiido.

Proprio soldati e non malandrini?

Apra la imposta, e ci guardi a lume di candela.

- Oh ,
vero ! sclamo il parroco faeendo capolino ,

e spenzolando

fuori timidamcnte una lucernetta.

Deh, per 1'amore di Gesu Crislo , signor pievano ,
si muova a

compassione di noi ! non ci teniamo piu in piedi, moriamo di fame.

Voi al parlare non siete Piemontesi.

Siamo volonlari : ma non tema di noi
;
ah ci ponga al coperto

per 1'amore di Dio !

Adelaide; va, apri un poco a que'due disgraziali: s'intese il

prete dire alia serva, dalla qualc di fallo, appresso un poco di borbol-

tamento, il chiavistcllo fu lirato: ed ella si vide entrare una coppia di

giovinotti in arnesc militarc, col moschetto ad armacollo, il sacco sul

<losso e tanto fangosi ,
molli e disformati che mettcvano pieta di loro

persona. II parroco, bell'uomo, anziano e die mostrava la bonarieta

dipinta in volto ,
dallo sfondo di un sottoscala usci loro incontro , e

alzalo alquanto il lucerniere c squadratili : 0, ben venuti; li salu-

to con aria Ira il dubbioso e il rassicurato
;

favorite pure in questa

stanza. Avete cariche le armi?

Nossignore; risposero ambedue pigliandogli 1' un dopo 1' altro

la mano e baciandogliela rispettosamente ;
oh che carita fiorita ci

fa ella !

Posate dunque ghi il sacco e lo schioppo ; eh, Adelaide, accendi

un buon fuoco e intanto porta da berc a quesli due povcretli : lesla !

E in cio dire
,

il prete aiutava benignamenle i due giovani a stac-

carsi le cigne dagli omeri
,
che il sudore e la mota vi aveano come
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incollate sopra, in quella che ambedue con genlilissime parole gli

rendevano grazie, e ripresegli le mani
, gliele serravano con un af-

fetto e una cortesia , che il buon curato commossone : Ma voi mi

parele giovani di gran garbo e allevati da cavalieri ! li interrogo

mezzo ammirato.

- Eh! si, signor pievano ; rispose 1'un di loro; non siamo gente

di strada : questo, additandogli il camerata, e un Conte di Romagna;
e io sono della Lunigiana.

. Un Conte ! esclamo il parroco sbarrando gli occhi
;
un Conte !

sentitequa, Adelaide; soggiunse ri\61tosi alia serva che sopravveniva

coi bicchieri in un piattello; un Conte
, capile? e quest' altro un si-

gnore I

La cera e molto come va
; liuguelto la vecchierella aguzzando

loro addosso cerli suoi occhiuzzi cisposi ;
die soldati sono ?

Volontari ; replico quel che era indicate come Conte.

E di qual corpo, signor Conle? incalzo il parroco.

Dei Cacciatori delle Alpi.

Che roba e questa? sara un corpo nuovo!

Appunlo ; rispose il secondo
;

e mo le spiegheremo poi tutlo.

Se vogliono prendersi una fiammata , il fuoco e in ordine
;
ri-

piglio la fantesca.

Alia buon'ora : bevano su un sorso, e vengano ad asciuttarsi.

Que' due tapini si tracannarono un paio di bicchieri che non parve

lor vero, e fattisi nella saletta ove una bella fiamma crepitava, si

scalzarono, si trassero di dosso il cappolto che grondava, e si ac-

costarono al camino, rifialando e rimirandosi 1'un 1'allro con un tale

sorriso, che sembravano rallegrarsi di essere tornati da morte a vita.

II parroco , dopo altre poche parole , chiese licenza di rilirarsi un

istante a compire in fretta una sua scritlura urgentissima : e lascia-

tili soli, commise all'Adelaide di apprestare la cena, e si ridusse nella

sua camera di studio.

E soverchio ammonire i lellori , che questi due syenturati erano

Giulio e Maso, da' quali noi ci separammo nella stazione di san Ger-

maiio, al punto che ricevute le lettere, 1'uno della madre e della so-

rella, e V altro del padre , volavano a vapore col reggimento sopra
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Biella. Fino da Capriasco, la mattina dclla partenza, Maso teneva in

pronto una puke da mcttere, com' egli diceva, in un orecchio a Giu-

lio: e dai prcamboli die a lui fece da discosto, era agevolc argo-

mentare die egli mulinava seco medesimo una fuga. Ouesto pensiero

covava egli in effelto da alcuni di
, massime dappoiche si fu accorlo

.che, pel gonfiore delle gambe e per lo spossamento delle forze, ornai

non gli sarebbe venuto piu fatlo di seguilare il suo battaglione nelle

rapide e faticosissime marciate. Egli divisava di buttarsi con Giulio

attraverso qualche strada, spogliare i panni soldaleschi c rivestirne

altri da borgese, che si sarebbono comperati, e, presa la via di ferro,

ricondursi in patria senza inlcrvallo alcuno. L' avviso era ardimen-

toso, e per avvcnlura di non arduo riuscimcnto. Ma le lettere venute

ad ambedue in san Germano, dalle quali Maso era informato che suo

padre sopraggiungerebbe in Torino per liberarlo, e Giulio che la

madre con Nalalina gia vi doycano essere pervenute per dargli un

cambio ,
li invogliarono si fattamcnlc di finirla con quegli strapazzi

e di correre tra gli amplessi de'lor cari, che Giulio abbraccio Maso,

non si tosto gli ebbe svclato il secreto suo divisamcnto.

_In Biella, quantunquc fossero stati occupalissimi in fare esercizii

e ronde, ebbero non per lanto il comodo sufficicnte di accordarsi. II

consiglio stretto fra lor due, fu di lener presla una lettcra pe' pa-

renti loro in Torino
,
che li ragguagliasse com' eglino tornavano in

patria : questa si sarebbe giltata nclla posta del primo luogo nel quale

riparerebbero dopo il travestimento : e d' indi noUetcmpo ,
recatisi

alia stazione della ferrovia piu vicina, vi si sarebbono procurato un

biglietto per viaggiare di filo sino a Genova
,
donde per mare si sa-

febbono trasferiti in Livorno. Le due mila lire ricapitate a Giulio in

Pontestura, erano intalte : delle cinquccento venute a Maso in Savi-

gliano, sole centotrentotto erano spese. La somma dunque, che si

portavano in oro contante, chiuso dentro ventriere di pelle procuratesi

nella cilta di Casale, soprabbastava all'iiopo e ce n'era d'avanzo.

Non mancaVa altro che fare il colpo.

taBrigata mosse da Biella 'addi venti sul mezzogiorno, e pernotto

in Gattinara. La mattina vegnente riprese il cammino c, per un pon-

te lanciato apposta dal Garibaldi sopra la Sesia in Romagnauo ,
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avviossi incontro al paese di Borgomanero. Qui fu chc i due arditissi-

mi giovanetti s' involarono, e la diedero per \ie fuori di mano verso

i monti
,
con animo di fermarsi in qualche villaggio , travisarsi e co-

lorire il disegno medilato. Gia per innanzi essi crano usati a mar-

ciare sempre alia coda del reggimento. Non potendo, per la fievolezza

dei muscoli e per 1'oppressione del peso die li gravava, procedere

di passo uguale coi compagni , piu d' una volla in riva al Po e lun-

go la Dora erano rimasti indietro, e giunti sbandati agli alloggia-

menti. Percio
, quando mai fosse ila in sinistro la loro prova, col

prelesto di avere perduta la via
,
sarebbonsi giustificali appieno coi

superiori. Ne il pretesto era frivolo. Che oltre un centinaio de' lor

commilitoni veramenle si disvio, in quella celerissima corsa die il

Garibaldi da Biella, fece fare a' suoi fmo a Borgomanero.

Per queslo modo, a guisa di fuggiaschi piu die di sbrancali, s'iner-

picarono pe' greppi, e si dilungarono un buono spazio dalla strada

maestra. II caldo della matlinata li aveva accasciati
,
e la pioggia

dirolta die li sovraprese nel pomeriggio, li ebbesimalconci, che, se

non era 1'angiolo loro che li guidasse a far capo in quella parrochia,

sarebbero caduti semivivi, tra le aspre gole per cui s'efano cacciati.

Non ando guari, e il caritatevole pievano rientro nel salolto dai due

suoi ospiti, die a quel fuoco allegro del camino si slavano rifacendo

e rasciuttandp i panni, i quali fumavano loro indosso die pareva ar-

dessero. L' oltirao prete non sapea riaversi dallo slupore, che due

giovinelli di eta si verde e di condizione tanto signorile, siccome

li dimostrava eziandio 1' aspetto loro
,

si fossero arrolati volontari : e

molto piu diede nelle meraviglie, quando intese die erano garibal-

deschi e incamminati verso il Lago, per una spedizione occulta del

loro condoltiere. Senonche a troncare opportunamente le ammirazio-

ni venne VAdelaide, annunziando che la cena era ammannita. Lor

signori mi avranno per iscusato; disse il pievano assidendosi loro in

mezzo; siamo in montagna ed e sabato: si contenlcranno adunque

di nova, di fomiaggio c d'insalata, con frutti del mio orto.

Uh e' sar& un cenone da re ! ripiglio Maso ;
se si figurasse 1'ap-

petito nostro ! divoreremmo il ferro !
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Vedcvarao proprio Ic stclle
; soggiunse Giulio tirando giu dal

piatto un grosso catollo di Mllata; edalci, signer curato,non faccia

specie se non osserviamo per appunlo le regole del galateo.

Si tratta ch'egli e pranzo e cena tutt' insieme, con in corpo venti

iniglia di strada, dieci arrosto e dieci a lesso
; replico Maso.

Oh Dio li benedica ! rispose il curato
; Adelaide, rifa sei altre

uova nella padella.

II ragionare durante il pasto, fu qual poteva essere con due che

diluviavano maciullando a due palmenti. Come pero si furono sfa-

mati e s'era alle frulta, Maso intromessosi con bella maniera nell' a-

nimo del sacerdote, si ospitale e pieno inverso loro di tanla cordiali-

ta: Noi, comincio dirgli, desidereremmo un consiglio da \ossigno-

ria : ma segreto di confessione !

Parlino pure con ogni sicurla, che in quel poco che posso, mi

.offerisco lulto a' loro servigi.

Be', Giulio, spiegagli tu la faccenda noslra, che io conchiudo

con questo cacio : quanto e saporoso ! gli e un buliro !

A dirla in due parole, signor curato, noi siamo fuggiti dalle ca-

se nostre. E due mesi ben sonati che i parenti nostri sono in angustie

per noi, e subito udilo della guerra ch'era scoppiata, ci hanno scrit-

to e sono, o saranno di corto, in Torino per cavarci d' imbroglio con

un cambio. Noi che non ce la sentiamo phi di fare questo mestiere

indiavolato, e che smaniamo di rivedcre i nostri.... mia madree ve-

dova, io sono unico, con una sorella che e la mela dell'anima mia, e

Maso e fratello maggiore di trc altri, e io 1' ho quasi fidanzato a mia

sorella....

Oh si ! queste baie c'entrano come i cavoli a merenda ; rnugo-

16 Maso con le ganasce gonfie.

Insomma noi siamo scappali dal reggimento, e vogliamo tornar-

cene a casa nostra. Come potremmo travestirci?

Dunque sono diserlori? chiese il curato con mostra di sgomento.

No, nondisertori, scappati; replico Maso trinciando un'altra fet-

terella di formaggio ;
la pelle nostra val piu che I'ltalia di quel mar-

rame.di furfanti, tra i quali siamo incappati.
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Ba', ba', signorini miei, non facessero mai questa pazzia! Con-

te, non sa ella die nel nostro paese pel diserlori (e in tempo diguer-

ra!) c'e lagalera?

La galera? disse Giulio traendosi indietro con la sedia.

Ne piu ne mono clie la galera, se pure per via sommaria non

si moschelta,

Finocchi, die giuggiole! grido Maso volgendosi all'amico; odi

qua? o in galera, o moschettati! stiamo freschi!

Misericordia! e come faremo noi? dimando Giulio fattosi bianco

di latte, e con una mauo nei capegb'.

-
Essi, miei signori, non sono ancora disertati : banuo le armi e

il bagaglio; ed avviene sempre che nelle marcie molti restino smar-

riti. Poi se i loro gcnitori sono in Torino, e pensano di liberarli, se

la intenderanno col Ministro della guerra. Che sproposito e questo di

abbandonare il corpo e di farsi sperduli, mentre in Torino si briga per

farli surrogare secondo le leggi e con onore? Ah, per quanto hanno

cara la vita, la madre, la fidanzata e la liberta, raggiungano al piu

presto il reggimento ! Se sono presi guai a loro ! E se i lor signori

parenti s' indirizzano ai capi o al quarliere generale ,
che cosa na-

scera? una confusione e un'angustia molto maggiore della prima.

Perbacco, dice bene ! soggiunse Maso
;
se il babbo mio o tua

madre dimandano o fanno dimandare di noi agli ufliziali, e non'ci tro-

vano ;
che accadii egli? Oh ve', ve' !

Ma noi a\evamo diseguato di scriver loro, e farti avvertili j re-

plico Giulio.

No, no, per 1'amore di Dio
;
dismettano ogni pensiero di fuga.

Or come raggiungere il reggimento?

E piu facile che non credono. II generale Garibaldi non puo

essere ito se non verso Arona. Domattina dopo la messa
, io faro

trovare loro presto chi per la serata li meni in quef dintorni, sopra

un carroccino volanle. Alia peggio si appresseranno ai quarlieri, e

si uniranno con gli sbrancati. Va loro ai versi la mia proposta?

Eh! bisogncra bene che vada; replicoMaso stringendosi nelle

spalle; che ne pare a te, Giulio?

Quel che a te : ma mi scotta !
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Non c' e altro parlito possibile, signori miei
;
disse il pievano

alzandosi di tavola. Or vadano a dorraire quielamente, e a riparlarci

dimani.

Per quanto i due, e Giulio singolarmente ,
la digrumassero ma-

le, tuttavolta fu loro necessario acconciarsi a questa risoluzione, eke

videro pur eglino in quella congiuntura essere la sola ragionevole e

salutare. Quindi il diraani, che era festa , ascoltata la messa e sdi-

giunatisi lautamente, salirono nel carroccino apprestato loro, e si ac-

comiataroiio dall' umanissimo curato che, indarno lui ripugnante, co-

strinsero a gradire due marenghi in limosina per la sua chiesa.

XXV.
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Chi ragguagli giorno con giorno, e ponga mente alle savie consi-

derazioni di quel pievano, vedra ch'egli colse nel segno, riprendendo

i due profughi e ammonendoli siccome fece. Imperocche fuggirono

eglino dal corpo quel di medesimo, nel quale un dispaccio del conte

di Cavour giungeva allo Stato maggiore della Brigata, ordinaudo che

essi due fossero fermati o in Gattinara o in Romagnano : e circa died

ore innanzi che il cavaliere Eugenio e 1' agente della Conlessa soprav-

venissero cola a levarli. Se Giulio in cambio di divertire conl'a-

mico dal cammino
,
fosse slato pago a pigliarsela adagio, seguitando

pian piano e da lungi il suo reggimento, per certo sarebbe stato, o

nell' andata o nel rilorno, incontrato da essi che si precipitarono in

cerca di lui persino a Borgomanero. Doveche tornando per sentieri tra-

versi e sviandosi del tutto, falli, senza appensarsene ,
alia propizia

occasione dispostagli dalla Provvidenza, di ridursi lieto e franco il

giorno appresso Ira le amorose braccia de' stioi. Ond' e che mentre

il Cavaliere chiedeva di lui per ogni parte, e insino dentro il quartiere

del Garibaldi ; egli ramingava lontano di \h oltre a venti miglia : e

menlre quegli affannatissimo la domenica mattina ntornava alia volta

di Biella, investigando di lui e coramettendo per lui indagini ed am-

basciate
; egli viaggiava tentoni in traccia degli alloggiamenti ;

n6

avvertiva che la frontiera lombarda era li intorno, e che il Generate

all'improvviso, e con un subitissimo stratagemma, potea tragittarvisi
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da tin' ora all' allra. Ma chi in questo raondo riesce indovino? Come

prelendere che due garzoni inesperti della milizia
,
nuovi del paese,

matti per la gran voglia d' uscire di pcna, si fossero governati a re-

gola di ponderate congetture?

Al cavaliere Eugenio non rimase dunque che un filo di speranza

da porre in mano alia Contessa, a cio che non fosse traboccata nel-

1' estremo dello sconforto. E fu di notificarle
,
che o il dimani o il

posdimani avrebbe riavuto il figliuolo. Ma n' era poi egli bene ac-

cerlato? Nienle affatlo. Si riprometteva che Giulio, arrivando i suoi

in Borgomanero ,
vi avrebbe ricevuto 1' avviso di retrocedere col

compagno in Torino ,
e insierae un bigliello di Fiorenzo che gl' in-

dicava 1' albergo, nel quale soggiornava k madre in atlendimento di

lui. Sopra questo fondava egli la sua fiducia, e con 1' agente, da se

indettato a sorreggere 1' animo della signora, si contendeva di farle

rinascere nelle labbra quel riso che erasele spento in Chivasso, per

dar luogo a un abbattimento che la svisava
,
e copriale il volto di

una pallidezza mortale. Ma per tutta quellasera della domenica resto

attonita, sopr' anima e quasi intronata. Dalla stazione risali nel con-

voglio, e da questo, dopo 1'arrivo in Torino , si ricondusse nel suo

appartamento, come se a stento risentisse di se medesima. Parlava

a caso e rotto e con sospiri e sempre e solo di Giulio
;
non rispon-

deva a tono ; non sembrava riconoscere piu ne tempo ,
ne siti , ne

persone. II Cavaliere con la sua dama non potevano nulla, quanto ad

allenirle lo spasimo del cuore. Non ne udiva o non ne intendeva le

parole. Fiorenzo era li moscio moscio , taciturno e smemorato. La

sola voce che sarebbe stata potente a sollevare la Contessa ,
era

quella della figliuola. Ma la meschina fanciulla, per essersi gia ab~

bandonata a una fidanza eccessivamente sicura, fu si colpila da quel-

la fiera delusione, che sulla ferrovia venne meno, e cadde in un sopo-

re dal quale non si riscosse in Torino
,
se non per crescere col suo

irrefrenabile pianto 1'angoscioso sbalordimento della madre. Nata-

lina
;
le disse questa a notte gia alta, e tenendosi nelle mani 1' ultima

lettera del figliuolo; va, ti corica e dimani ricorreremo insieme alia

Consolata, perche conceda requie a tuo fratello.



GIIL10 OSSIA UN CACCIATORE DELLE ALPI

Si
; rispose ella die non capi bene

;
ma subito dopo rimeltia-

moci noi in viaggio per quel paese ;
deh ! andiaraoci noi : chi sa che

Giulio non si possa trovare ?

Figlia mia
; replied Leonzia con un gemito che le usci dal phi

profondo petto ;
il viaggio che faro

,
sara per riunirmi con lui in

paradiso. lo spero che Iddio mi avra salvata quell' anima diletta.

Giulio fu sempre buono
;
era un angelo di costumi: che se, forse per

colpa mia, mi si e rivoltato contro, ho in questa leltera un dolce pe-

gno del suo ravvedimento. Mi accorgo che gli andro dielro e pre-

sto. Tu rimarrai sola, tu, poverella : e chi avra cura di te ? ah io ,

si io a te vegliero dal cielo ! Va, riposati e il Signorc ti benedica.

La donzella era per la passione cosi fiacca del capo e instolidila,

che non afferro punto il senso di questi delti. Laonde baciata la ma-

no alia madre ,
che irrigandola di lagrime la ribacio in fronte

, si

apparto non gia per dormire
,
ma per ispandere liberamenle le sue

pene ai piedi della santa Vergine ,
che era la consolatrice unica del

suoi dolori.

La Contessa non si voile coricare. Chiusasi nella sua stanza, veg-

ghio tutta la notte in preghiere a Dio ed in compianti pel figlhioi

suo, che ella, in virtu di non sappiamo qual nero presagio, riteneva

oggimai per mortole o dai travagli o dalle armi. Lo chiamava , lo-

invocava
,

si struggeva in suppliche fervorose perche le fosse ap-

parso, e datoscle a vedere almeno defonto. Anelava di serrarselo r

non fosse allro ,
in ispirilo sopra il seno materno ;

di contemplarne

in ombra le aniate sembianze
;

di udirne dall' aereo labbro I'ultimo

saluto filiale ,
1'eterno addio.

E chi le aveva dunque insinuate queslo si telro sospetto ? Nessu-

no. Ella da se formosselo, tostoche si miro frodata della grande espet-

tazione. Ne le baleno solo alia fantasia come il lampo , che folgo-

reggiato un sinistro bagliore disviene* ma le se conficco nell' anima

a paro di uno strale
,
che con 1'acutezza del suo taglio rode ogni

piu sottil fibra della vita.

Fu opera vana quella del Cavaliere e della sua signora , che con-

ogni industria si affaticarono di dissiparglielo dalla mente. Nulla

giovo : e parea che ne arlc di lingua arnica, nc inganno di lusinga



574 GICLIO OSSIA UN CACCIATORE DELLE ALPI

jngegnosa dovesse piu rimuoverla dal ferale presentimento, che ella

sosteneva essere una profezia veridica del suo cuore. Potenza di

un delirio ! fascino di un amor disperato ! Chi avesse detto a Giu-

lio in quella nolle, che sua madre allora allora cominciava a deplo-

rarlo per morto !

La sera della domenica i due giovanelli essendo pervenuti ad

un'osleria o cascina che e nei dintorni d'Arona, traivillaggidiAme-

no e di Gozzano, ed avendo inteso che il grosso della loro Brigata

si aggirava per quelle circostanze
;

licenziarono il vetlurale e vi si

arrestarono a pernotlare. Giulio era a quatlro miglia da Borgoma-

nero: quivi un ufiiciale era fermo per racCogliervi i militi sbrancati :

quivi erano le carte fortunate del suo congedo e di quello di Maso :

quivi il biglietto di Fiorenzo : quivi uft conoscente del cavaliere Eu-

genio, in moto per fare a lui la caccia. Ed esso, non che porvi il

piede, ma ne manco vi si avvicino. Gon cio sia che la mallina se-

guente, che era dei venlitre Maggio, saputo che il corpo dei Cac-

eialori delle Alpi si attestava sotto Arona in Caslelletto, vi si incam-

mino insieme col cornpagno, e vi arrivo giusto in tempo, eon gli

ava'nzi del retroguardo, di varcarvi il Ticino sopra le barche. Di che,

non volendolo e forse ignorandolo ,
trassero ambedue il loro dado, e

toccarona la terra di Lombardia.

Bar indielro non si poteva piu : le vaporiere dei battelli tedeschi.

accorsi allo sbocco del Lago, fumavano minacciose. Adunque fu ne-

cessita proeedere avanti. Giunsero in Sesto Calende, quando il forte

della schiera, capitanata dal Generale, n' era uscita alia volta di Va-

rese. Ed eglino, montali sopra un barroccio lirato da un ronzino ,

tanto la codiarono che, sotto un diluvio di pioggia e tra lo scrosciare

dei fulmini, a larda ora entrarono dietro a lei in quella citta. Ma no!

farvisi dentro assordati dal rhnbombo dei tuoni e dalle gazzarre

degli abitanti
,
che con fiaccole e bandiere e urla clamorosissime

festeggiavano 1'ingresso dei garibaldeschi ,
i due nostri si volsero

un' occhiata che parve dire :

Quante speranze se ne porta il venlq !
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Che audace fosse 1'impresa tenlata dal Garibaldi, col suo repeniino

passaggio nella Lombardia, non e da recarsi in dubbio alcuno. Tut-

lo il Lago era in pien potere degli Auslnaci , i quali co' loro legni

armali ne solcavano da padroni le onde, e sopraccio le dominavana

alle coste con le arliglierie delle fortezze. Gonveniva quindi sceglie-

re per la traversata uno spazio d'acqua che fosse anguslo, celato al-

1'occhio degli esploratori e che mellesse a quel punto della riva op-

posta ,
che era nieno \igilato dalle guardie. E tale fu il gomito che

fa il Tieino dopo sgorgato dal Lago, cioe dire alle sue pu alle sor-

genti di Castellelto. Se non die, per compierne il Iragitto con pro-

spero successo, oltre lacelerita delle mosse e la secrclezza degli ap-

parecchi, si addimandava un aiulo valido dei popoli liUorani, e in

ispecialla dei barcaiuoli e de' na\icellai ; senza de' quali, per essere i

ponli rolti
, era slollo pensare al trasportaniento di una intera legio-

jie di soldali. E percio furono d' incomparabile sussidio i pailigianl

del Piemonle , ascrilli nei Comitali delle selte. Imperocche cosloro

non pure provvidero di bardie e di rematori il Garibaldi toro caris-

simo confratello; ma tenendolo minulissimamcnte ragguaglialo delle

condizioni del nemico, lo inslradarono bene a meraviglia : e sopra

questo gli agevolarono 1'entrata, con far sorgere in suo favore le ter-

re, i borghi ed i paesi, a mano a mano che egli progrcdiva svento-

lando la bandiera diSavoia. Ma non .era in cioil gommo dell'ardire.

II duro per lu] fu a cimentarsi, a capo di una banda di genie cosi

esigua e si poco aggucrrila e si male in arnese,.per lo mezzo di con-

Irade muuile di poderosissime guarnigioni , le quali in breve tempo

se si fossero raggruppalc, gli polevano piombare .addosso e menarne

un aspro macello. Conciossiache per una'parle cgli sicra-sequcslrata

afialto dall'esercito alleato dei Francosardi : e la Pivjsioue del ge-

nerale Cialdini, che era la piu prossima a lui, disiava ben Irenta mi-

gUa ; ed avea le vie inlercelte dai Gorpi auslriaci che campeggiava-

no daNovai-a fiao allaSesia edall'Agogna. Ed inollrc i Generali del

Picmoule, e sopra tulli .i francesi ,
lo guardavano con occhio cosi
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poco benigno, die parecchi cli loro si erano dichiarati apertamente

<di non volergli dare una mano, neppur quando con nulla lo avessero

potuto salvare da un eccidio. Per 1'altra parte 1'avventuriero non

potea fare nelle sponde del Lago Maggiore sui capitani ledescbi,

quell' assegnamento eke fece poi nell'isola di Sicilia sopra i capitani

felloni del Re di Napoli ;
ne aveva dietro le spalle le navi d'lnghiHerra

' di Sardegna che gli facilitassero le conquiste nel Varese, come

gliele appianarono in Marsala. Qua combatte piu coll'oro di Torino

he col ferro della sua spada: ma contro gli Austriaci non v'era mo-

nela che yalesse punto. La perfidia, che fu Tunica Dea Fortuna la

<quale incoronasse dei siculi allori questo pirata, nol rallegrava pur

<li un sorriso fra le bellicose falangi dell' aquila doppia. Ouel piu

adunque che gli fosse dato sperare, non era se non la buona grazia

*li tutti i faulori di ribellione
;

1'universale sollevamento delle plebi

<che costoro avrebbono eccilato in pro suo
; e, nel caso di un rove-

.scio, una ritirata presla e sicura dentro il territorio della Svizzera,

xihe rasenta quelle piagge. II perche non si vuol negare che, stando

-*. tali termini le cose, il Garibaldi non porgesse moslra di baldan-

2osa intrepidita, avventandosi, come fece, a pericoli si manifest! .

La sommossa della citta di Varese, e poscia di lutli i paeselli cir-

costanti, provo che^glinon avea errato ne'suoi avvisi. AH' annun-

2*10 che i Cacciatori delle Alpi si appressavano, quel pugno d'Austria-

xi che vi teBevano presidio , essendosi ritirati indietro verso Gal-

iarate
;
incontanente i cittadini messi su dai caporioni del Comitato

i levarono a romore, calaroiio gli stemmi dell'Austria, inalberarono

11 vessillo del Re savoiardo e promulgatone con pubblicibandi il Go-

^"erno, scesero festivi, nulla ostante il turbine del cielo, ad incontra-

rre i sopravvenienti. I quali scalmanati, ansanti, intirizziti dall'acqua,

cascanti d'afianno e spenti dalla fame, erano vogliosi di ben altri con-

/orli che dei saluti e delle "ovazioni.

Ai due nostri giovani tocco di sorgere il domani col sole
,
e di

porsi a rondare in drappello con altri sei fino all'ora di mezzodi, per

4a strada che va ad Induno. In questa fecero prigione un soldato ausi-

<fiario tedesco, ma si inferocito, che prima di rendersi loro per morto,

$1 a un pelo di sventrare Giulio con la daga. Buona ventura per
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altro, che un caporale gli paro il colpo ! Maso a quel risico si terri-

bile corso dall' amico
,

s' imbianco tutto
,

e preso da un impeto di

gralitudine, offerse al caporale una moneluzza d' oro che colui inta-

sco ,
mentre i camerata coi calci de' moschetti pestavano spietala-

mente le spalle al prigioniero. Di che Giulio scagliatosi fra loro
,

chiese in grazia che si fossero cessati dal malmenarlo, e per commi-

serazioiie di lui serratosegli al fianco, lo protesse fmo al ritorno loro

dentro la citta.

Poco innanzi il tramonto di quella giornata dei ventiqualtro , egli

stavasene a un desehetto avanti la porta di un caffe, rileggendo me-

stamente la lettera speditagli di Ciamberi dalla sorella e dalla ma-

dre
,
e considerandone i dolci sembianti nella fotografia che si tene-

va in mano : e sospirava ed agitava il capo e sprizzava dagli occhi

certe stille
,
che gli gocciavano come gemme sopra le pistagne del

suo cappotto sbottonato. Maso era ad un altro tavolinello
,
e scor-

reva curiosamenle i giornali di Milano. Per sorle si abbatte a pas-

sare di la un ufficiale della loro compagnia, il quale vistili amendue :

Oh, voi qui? si ferrao guardandoli in atto ammirafivo; e dove

diavolo siete stati fmo a iersera ?

Si sa, un poco indietro nelle marcie
; rispose Giulio riirvolgen-

do la fotografia nella lettera ; abbiamo i piedi scorticati -e siamo ve-

nuli come s' e potuto.

Bene sta; ma a Borgomanero non vi hanno partecipalo 1' ordi-

ne di partire per Torino ?

Che ordine ? dimando Maso rizzandosi e facendoglisi un poco

piu presso:

Come ! non \i hanno delto di quei due signori venuli al quar-

<iere con dispacci del Ministro della guerra, per cercare di voi due ?

t!M*Gua', nessuno ce n'ha fiatalo! disse Giulio mulandosi di colore

quasi cadesse dalle nuvole.

To', questa e bella! ma siete o no stati in Borgomanero-?.

r-NOj punto; ce lo siamo lasciali a destra, per rannodarci alia re-

troguardia in Castelletto; soggiunse Maso rosso come un gambefo.
1

rote Peggio per voi, or e fatta! riprese rulBciale con un freddo ghi-

^?no, e tiro via. Non & a dire se ambedue rimanessero sbalorditi
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378 GUJU0 lOSSIA BSi CACdATOBE DJ&M.E

a qwesja mio^a; ioaspeilatft. Ma (Giulio, tfhe per quelle parole sent*

acoeadetfsi .come ua fuoco neUfl veue., balzato atta costple dell' ufll-

ciale , si lo -pi-erne ooa k sue interrogaaipni , -eke ghinse a eapire

cosi per oejaei, eke Florence con un altro sconoseiuto erauo cirri vati

la nolle fra il sabalo e la domenica in Borgoma'nero , e che in Tori-

no stava la.madr-e in traoeia di lui; e cbe non -era piu possibile per

allara rieniiwe nel Piemonle. Maso inoofltaneiite s' imroagino e-he

quello sconoseiuto dovesse essere H padre suo : e quiwli rammaiieM

e quindi pentimeHti e quindi uu attapinwsi tanto doiorow)!, clve sem-

bravafto amendue usciti deloervelk), 111, qwl -pieyano! quel pieva-

no benedetto, se uon w avesse distomati <fel ^Ua aoetro ! si |uere-

lava Giuli^ stiingendo i pugni.

Eft no; il co^glio suo fa iliaao} repttz6 -Maso lagrimando

come tm putto ; noa udisti cfce propiio eravfiaio eereati negli alloggt

del reggimento?.Matti noi a fuggirue! Uh povero babbo mio, che di-

spefazione vorra essere la-ssuai Die nuo v.Dto.mio quanto.pagliiam

eara la nostra scappala! Un eaooke^ft,: pecbacco, avitutti j truffaloi-i r

alia guerra , ai lad^oui del sangue aosi#o!wft -\* V iop.io/ /( > -

E non poler loro scrivere una ri^a i ineako Giulio battendosi

T anca; i Tedeschi ci lianuo chiusi: i corrieri iiofiiVajuaopiu. Maso,

Maso, questa ^ la wlta ohe Natalina mi mwvt e ebe io perdo mia

madre! E finita; siamo belli e spacciati! .otitk.^<y
'';

.- Di questp naeUro i due miser4 giovaneltl peosegakoBO a dolersi, e

in guisa, che non serrarono un occhio per tu4ta-la nottata. In tanta

eoncilazione- di afianBO ripensarouo eglino beneiia] .temera^rio spe-

diente di rifarsi fuggitivi. Pur come e per qual lalo? Gli Austriaci

H aJAorniavano da ogni banda: e gia il di appnessoi, che era il ven-

ticioquesimo di Maggio, il loro canuone luona^a conU-o.unostuolodi

garibaidini eondotU dal capilano de Ciistoforis, o li wacciava dalla

strada di Gallarate
;
in quella che 1'antiguaiide d una cotonna mobi-

le occupava, SesiQ Calende r ed abbarrava -la maseita nella sponda

sarda del Tioino. An.zL in- sul dieainare di esso .giorao, JTu rappor-

laio dalle spie, ,cJie il^geaerale Urbafl.asceiwievadaGamerlata al ri-

scatto di Vayese cen grosso loerbo : e clie qaanto -priina i Cacciatori

delle Alpi vi sarelAero da lui altoceafe fievanente. Di cbe tutta.la

Brigitta fu raceolta solto le arrai, per gli apprestameuU delladifesa.
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La citta di Varese, popolata da oltre a ottomila abitalori, giaoe alle

falde d'una di quelle gaissime colline, le quali dtgradando dalfianco

meridionale del monte Gampo dei Sori
,
vanno a morire nebvasto

piano di Lombardia. Tutti i suoi contorni sono sparsamente ornati di

amenfe ville, di eleganti casinette, di pomali verzieri e di odoriferi

giardini, delizie ed amore dei ricchi Milanesi, che nella calda stagio-

ne vi salgono a godere, col riposo della campagna, la salubrita del-

1'aere sottile e puro. Siede quasi in riva al piccolo e grazioso laghet-

to clie da lei ha il nome r ed e a non grande intervallo rinfrescaia

<la tre altrilaghi: cio sono il Maggiore, quel di Como e quello di

Lugano die si sprigionano dalle contigue Alpi, e si fecondano cfuel

iellissimo seno di valli e di clivi, eh'egli e come il paradiso terrestre

dell' alia Italia. Molte sono le regie vie che niettono capo m Varese,

il cui suolo e bagnalo inoltre dal torrente Vallone, che le scorre per

lo mezzo, 6'dalla riviera dell' Olona, la quale passa a poche balestra-

le dal suo sobborgo diBiumo. Questo, che si divide in -superiore ed

inferiore,, le si lieva ad oriente e si sporge da-un' erta fiorita, che so-

vrasta alle due strade di Gomo e d' Induno : a guardia delle quali si

alzano i due altri poggetti di Belforte di Boscaccio, .die ricingono

quasi in forma d' awfitealro tutto il tcrreno, il qiiale da quella parle si

distende sotto la citta. 'Ffifei;.

II Gaiibaldi, strettosi a consiglio co'suoi piu sperimenlati uffidali,

delibero di circoscrivere 1'ordine della difesa in due s^ompailimonli,

esterno 1'uno edinlerno 1'altro, per tale che-insieme presentassero al

nenaico un semicerehio da espugnare. Per questo .effetto- baslionossi

gagliardamente sotlo la china di Biumo, scassinando le vie che dannt)

a Grallarate, a Milano ed a Comoi; abbattendo alberi per asserragliare

gli sbocchi
; erigendo per tutto sbarre appoggjale ai muri delle ville

ne'quali aperse feFitoie, e scavando sott' esse bocche di lupo profon-

de e scarpate, con pali e steccali per lo"rre ogni adito alia cavalleria.

H medesimo fece in quel tratto dhe dairaltura di Biumo riesce nella

itta; cumulandovi gli abbarraaienti in modo, che il corpo de'suoi

Caccialori potesse avere certa k ritirata per la strada d'Induno, ove

mai la furia degli Austriaci
,
vioto lo sforzo della sua resisteoza,

avesselo snidato, La-destra alfido poscia al comando del colonnello
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Cosenz ,
la sinistra a quello del eolonnello Medici

,
il centre a quello

del eolonnello Ardutno. II maggiore Bixio fu riserbato a custodire la

piazza principale di Yarese
, col secondo battaglione del lerzo rcg-

giroenfo.

Quella nolle, com' e da figurarsi, niuno dei volontari ebbe tempo

ed agio di dormire : furono tutti aifaccendalissimi chi in porlare cofa-

ni di terra e pielre e fascinoni e troncbi, chi in islerrare fosse, e ehi

in munire i serragli e le travate. Dopo di die, avanti che albeggias-

se, furono collocali per compagnie ciascuno al silo suo, ed essendo

ogni cosa in punlo, stettero suU'avviso a bada dei Tedesehi.

Giulio era accocolato dielro un ridotto della inferior parle di Biu-

mo, nella prima linea eslerna, e in un angolo che era de'piu scoperti

al fuoco degli assalilori. Se egli avesse il batticuore, e se e come si

raecornandasse a tutti i santi non lo diremo noi. II solo conforlo che

gustasse in que'trepidi momenti, era di vedersi \icino al caro amicor

il quale, sebbene sbigoUito e palpilante anch'egH, pure lo rianimava

con detii piacevoli e cordiali. Deh che sara di noi fra poche ore?

gli mormoro Giulio a un orecehio con voce fioca e Irenaolarite.

Qucl che Dio vorra : non t'impaurire ; coraggio!

Paura? ah no, to non 1' ho per me! non lemo la morte : ci sia-

mo confessati in Savigliano ed in asale
,

e la coscienza mi pare

quieta. Tu sai, Maso, che io ho pianto a fagrime di sangue la. colpa

della mia fuga.

Sla dunque di buon animo
;
credi tu che ancor io non mi senta

i brividi per le ossa? cuore; (iiulielto mio ,
fatti cuore.

^ r^ II cuore non mi mancherebbe. Ma col pensiero di una madre

vedova, la quale non ha die me e che io ho tradita si cruddmente,

col pensiero di quella poveraorfanella a cui doveva lenere io le veci

di padre ,
li sembra egli die io mi possa abbandonare alia morle

allegramentc ?

Capisco. Pur che vuoi fare? Ora siamo in ballo. Io confido che

le orazion-i delle nostre mamme ci otterranno misericordia. Su , ani-

mo, Giulio ! se casco io e tu resti, mi oaverai una borsetta che ho

al collo , e la recherai colle mie nuove a casa de' miei ,
e dirai loro

come sono morlo : se caschi tu e resto io
,
che ho io da fare per te?
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Amico
; rispose Giulio col singhiozzo ; dammi la mano in pe-

gno che mi seppellirai tu, e che tu andrai da loro, e dirai a tulle due

che io sono raorto amandole e.da cristiano : e porterai loro una cioc-

ca de' miei capelli con la medaglia che ho sul petto, e indicherai loro

il luogo dove mi avrai solterralo. Me lo prometti?

Sopra 1'anima mia.

Bene ; poi a mia madre, ma solo a lei in gran secrelo, giure-

rai in mio nome ch' ella fu tralta in inganno da qualche malevolo

della nostra famiglia, perdie quelle maledette camelie mi furono re-

galate non da Beatrice, ma da suo padre ;
e io le accellai per rido-

nade a mia sorella a cui piacevano tanlo
;
e le giurerai die io . . . .

11 passo concilato del generale Garibaldi che s' inoltrava per visitare

il posto, ruppe il periodo in bocca al nostro Giulio, il quale di bollo

ammuloli. Colui giro per tutto intorno una pacalissima e lenla oc-

chiata, sorrise un pocolino, si liscio la barba, squasso la testa, pic-

chio con la mano sopra una spalla di Maso, soggiungendo : Bra-

\i
, figliuoli ,

fermezza e sangue freddo !
. e monto sopra la vetla

di Biumo.

.Giulio di poi slette silenzioso, e recitate eerie sue divozioni : Ma-

so
; bisbiglio al compagno ; quando io morissi , In mi trarrai dal

corpetto 1' orologio di Natalina, e lo serberai per te.

Fi! non morrai, datti pace.
- Eh , sai che mi e venuto in menle ? che le preghiere di quel-

1'angiolo mi abbiano da salvare : e una creatura cosi buona ! Ave-

va cio detlo a pena, ed ecco uno scoppio orrendo e tre razzi fiam-

meggiare per 1'aria. Era il segnale degli Austriaci, arrivali quatti

({uatti, per ianciarsi all' assalto.
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E&posizione delcriterio cattolico inlornoal potere temporale delPapa;

di AjicaELO MARIANO Cisco prete veneziano.

Molti e dottissimi scritti sono usciti alia luce in quest! tempi ,
in-

tonio al poter temporale del Papa, quistione che tanto agita e liene

in sospeso gli animi dell' intern Cristianita; ma pure qualcuno se

ne desiderava, che con formole brevi, precise ed accessibili al po-

polo proponesse in compendio quelle verila
,
che a tal riguardo son

da tenersi da egni verace cattolico. A questo /UPJJO con sapiente divi-

samento ha voluto sopperire 1' Autore del presente opuscolo, secondo

che egli stesso dichiara nel proemio, che vi premelte. Lo scopo,

egli dice, di queste brevi parole, e soltanto di esporre cio che de-

vono pensare i cattolici, intorno ad argomento di si suprema ed at-

tuale importanza, qual e il potere temporale del Papa ,
se non vo-

gliono mancare allo spirito della loro Fede. Noi avendo letto

1' opuscolo, Jo abbiam trovato assai rispondente al fine
;
e pero ri-

putiamo far cosa grata ai nostri lettori, ed utilissima pei tempi che

corrono, il fame qui una fedele esposizione.

I. Che il Papa sia legittimo Sovrano de' suoi Stati ,
noh si e mai

rivocato in dubbio, neppure dai piu sfidati suoi awersarii. Egli he
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acquistf) il possesso per via di titoli i piu riveriti di legitlimita, se-

condo il giure naturale e delle genti ;
e la presevizione di piu di mille

anni eleva questo dominio, asdic uel puro ordiue di natura, a una

sicurezza di diritto, che non si rinviene in nessun altro dei potentate

odierni. Ma il suo carattere specialissimo si e la stretta atlinenza,

che esso ha colla Chiesa cattolica e colla di\ ina islituzione del su-

premo Pontificate. Quando diciamo il Papa e Sovrano, diciamo

ch'eglietale non in riguardo alia sua persona,, ma in riguardo a

cio che lo costituisce Papa, cioe Capo della Chiesa e Sommo Ponte-

fice ; giacche la radice del suo poteie temporale sta nello stesso

Pontificato, a eui fu altribuito. Ora eio ehe possiede il Ponlefice

Sommo, in quanto e tale, entra nel yero ed intimo ordiue dell'appar-

tenenza della Chiesa ; conciossiache nessuno possa dubitare che nelle

cose constituenti la Chiesa, una delle prime sia il centro dell'uni-

ta, che e il Papa con tutte le sue attinenze. E dunque giuocoforza

conchiudere che il dominio temporale del Papi e una vera apparte-

nenza della Chiesa: esso e una cosa di nalura temporale, che e pro-

prieta della vera Chiesa di CristQ, la quale e FapQstolica romana.
^

Quesla intima relazione e connessione del dominio temporale del

Papa colla Chiesa, e il principio ,
da cui si sviluppa tutta la dottrina

catlolica che vi si atliene; e a questa devesi sempre rimirare come

a centro !..- r ^.,f

II. La prima e necessaiia conseguenza, che sgorga da un tal prin-

cipio, si e che .chi tocca o -viola in qualunque modo questo potere,,

reea ofFesa ed ingiuria alia Chiesa stessa; aquel modo che chi ruba

o danneggia una cosa di alcuno, ruba e danne^ia la persona me-

desima a cui quella cosa appartiene. Onde. ildire che il logliere an-

che una parte sola del dominio temporalcval Papa non tocca in verun

modo la Chiesa, e allretlanto ridicolo, quanto il dire^che il ladro, il

quale rapisce ad altrui una gemma-, non gli fa alcuna ingiuria, perche

la sua azione si restrihge alia sola gemma, senza ledere la fisica

personalita del possessore (Ji essa.

La \iolazione dunque del dominio lemporale del Papa, essendo una

vera offesa falta alia Chiesa e alia sua propvieta^iiichiude propria-

1 Pag. 9.
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mente e direttamcnle tulta la ragione e malizia d' un sacrilegio.

Quindi la Chiesa a buon diritto lo puniscc di anatema. E se essa

bene spesso fulmina giustamente d' analema i violator! e occupatori

di qualsiasi bene ecclesiaslico ; con quanto piu di ragione puo e dee

fulminare d' analema i violator! e occupatori della Sovranila tempo-

rale dei Papi ,
che tra i bcni ecclesiastic! e il piu rilevante ? Ogni

colpa grave ,
massimamente se congiunta collo scandalo e danno

altrui
, puo essere molivo di scomunica niaggiore. Quanto piu un

sacrilegio ,
e sacrilegio pubblico ,

e di si grave danno a tutta. la

Chiesa diDiol?

Tra lemolte censure decretatc dai Canoni e dalle Costituzioni pou-

tificie in tal proposito, e notevole quella del Concilio di Trento, che

dichiara incorrersi issofatlo 1'amiteraa da chiimque occupa i beni o

1 L'avere ricordato le censure, ci porta ad osservare, quanto sia fallace

1'opposizione di coloro
,
che dicono non dbvere i Pa]>i usare arrai spiritual! a

difesa di alcun bene temporale. E dico si veramente fallace
; imperocche e

evidente per se, che dalle armi spiritual! della chiesa puo essere punita qua-

lunque offesa fatta all'ordine morale, sia nella giustizia e nei costumi, sia nella

fede,cioe qualunque peccato esterno; e fra que' peccati fuor di dubbio si con-

tiene qualunque occupazione fatta contra i diritti della giustizia. Per laqual

cosa non solo il Papa puo scomuin'care chi viola i proprii suoi Stati, ma po-

trebbe anche fulmliiare una tale pena contro chi occupasse il domiuio di un

principe laico, se cio fosse richiesto dalle circostanze. E chi, a cagione di

esempio, non apprezzerebbe altamenle 51 Papa, se proteggesse eon la minac-

cia della scomunica il possesso del regno di un pupillo, esposto alle insidie

di alcuni astuti cortigiani? E nella stessa guisa un Yescovo potrebbe scomu-

nicare un avido monopolisla. Se non che e falso, che nel caso nostro il Papa

dia la scomunica puramente per cose temporal! ; conciossiache per quell'in-

tirna connessione del dominio temporale con la Chiesa, questo veste Tin-

dole di cosa sacra in modo, che il dlfenderlo e adempire un diretto dovere

verso la Chiesa. Giova pert) ricordare, che per cio nonperde la suapropria

maniera di essere e natura ; per cui viene di certa guisa a partecipare della

doppia indole di cosa sacra e temporale;. sacra perche e apparteuente alia

Chiesa; lemporale perche non perde la sua intrinseca natura. E quindi non

solo deve difendersi come qualunque cosa sacra ed ecclesiastica con mezzi

spiritual'!, ma si ancora Ton mezzi material? e terreni, s6 sia d'uopo, come

si devono e possono sostenere e proteggere tutti i diritti e 5 possess! giusti

delle cose di questo mondo. Pag. 12.



BELLA STAMPA ITALIANA 585

diritti e giurisdizioni dclla Cliiesa , ancorche sia insignito di dignita

regale o imperiale. Onde gli odierni rapinatori dello Stalo ponlifi-

cio, quahinqne sia il loro grado, non possono scusarsi d'aver incorso

una si terribfle pena. Ma molto piu non possono scusarsi d'averla

incorsa
,
dacche il regnante Pontefice Pio IX, net suo Breve del 26

Marzo 1860, non solo applico loro la censura del Concilio di Trento

e degli alfri canoni ecclesiastici
,
ma di bel nuovo li scomunico e li

analemalizzo : et si opus est, de now excommunicamus et anathema-

tizamus; siccheil suo Breve di scomunica lien luogodi paiiicolare e

diretta sentenza. In tale scomunica il medesimo Ponlefice dicliiara

di comprendere non solo gli aulori principal! ,
ma ancora tulti quelli

che vi concorsero o concorrqno col mandato, eoll'a/Mto, col comi-

glio, o che all' iniquo fatto aderiscono per se o per altri in qualsi-

voglia maniera: ilemque ipsowim mandantes, adiutores
,
consilia-

rios , adhaerentes ,
vel alios quoscumque praedictanim rerum exe-

quutionem quolibet praetextu et quo-vis modo proourantes, vel per

se ipsos exequentes. E tulti .costoro non possono essere assoluli, se

non dal solo Sommo Pontefice, tranne il caso di morle; nel quale

nondimeno per conscguire il benefizio dell' assoluzione son tenuti di

rltrattare pubblicamente lutto cio-chc lianno falto o delto, e quanto e

da loro debbono rimellere ogni cosanel pristine slato: inhabiles et

incapaces esse, qui absolutionis beneficium consequanlur , donee

omnia quomodolibet altentata publice relractaverint , revocaverint,

cassaverint et aboleverint, ac omnia in pristinum statum plenarie

et cum
-effect-it redintegraverint ; Del alias debitam et condignam

Ecclesiae ac Nobis et huic Sanclae Sedi saltsfactionem in prae-

missis praestiterint. In cio non ha luogo illusione di sorta. '0 si cre-

de all'autorita del Papa, o no. Se non si crede, non si e catlolico;

se si crede, bisogna sottomettersi. Altrimenti, 1'elerna dannazione.

HI. Conseguenza, anche piu rilevante, del principio posto di so-

pra, della connessione cioe di esso poter temporale colla Chiesa, si

e la necessila in cui si trovano i Papi di doverlo conservare e difen-

dere ad ogni costo : non essendone essi padroni, ma solo depositarii.

II Papa e obbligato verso qualunque sua^ parle, egualmenle die verso

il lulto
; perche, come il tutto, cosi qualunque sua parle e apparle-
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nenza della Chiesa. Ne vale il dire che T interesse stesso della Chie-

sa polrebbe consigliare il Papa a fare diversamente
;
atlesoche 1' in-

teresse, di cui qui si tratta, e inleresse perpetuo ed immutabile, con-

sistendo nell'esigenza che ha la Chiesa d'aver libero ed indipendenle

il sue supremo capo e maestro. Una tate indipendenza, nelle present!

condizioni del mondo, non puo conciliarsi colla sudditanza politica ;
e

pero la sovranitk del Pontefice, quantunque cosa mutabile in se me-

desima, riveste nondimeno una vera immiitabilita, in virtu del prin-

cipio a cui si collega. Laonde benche possa il Pontefice, attesa 1'ammi-

nistrazione suprema che ha del medesimo, variarne le accklealalita

per perfezionarlo e meglio assieurarlo
;

luttavia quanto alia sostanza

non puo in guisa alcuna alienarlo in toitto o in parte , ne sottoporlo

a condizioni gravose , indecprose e pericolose. E la ragione si e

perche cio non potrebbe tornare in vanlaggio di cotesto bene mede-

simo, che egli dee nella sua iategrita conservare .alia Chiesa. Ecco

1' origine prima e sostanziale di quel Non possiimw , che risuona

e risoner& perpetuamente in bocca dei Sovrani Pontefici; e la cui

forza divina e superiore a tulti gli eserciti e a tutle le astuzie di una

politica inonorala e Yersipelle. Nou tanlo i giuramenti, di cui solen-

nemente si astringono i Papi nel salire al supreme reggimento della

Chiesa ,
non tanto il dovere di mantenere illibati

,
contro la, violenza

la perfidia, gli eterni principii della giustizia ( benche queste cose

eziandio sole basterebbero all'uopo ) ; quanto 1'assoluto vincolo di fe-

delta verso la Chiesa, e I

1

obbligo di non permetterne, a prezzo anche

della vita, fl danno, ingenerano I'iiTemovibile fermezza del Pontefice

sopra tin tal punto. Che pero, qualunque sieno i perigli e le minacce

egH sta e stara .\$ivi

.,'-.', .: -f, .-/'. --H- V' - -,'hv.i *,tf. ^t '..M^l.:>t
. . . come torre ferma, che non crdlla

i^i- >;. . T . , ,
-

. -

/ Giammai la ciraa per soffiar de venti I.

.-J!^V^ -.;
. , ?

f.v.,,7 ;\

Questa fermezza , ingenerata ne' Papi dalla peculiare, natura della

loro sovcanita, e quella che spiega la storia, e da la chiave per de-

ciferare il prodigio d'un dominio, serbalosi m piedi per piu di 12 se-

.><|r*M

1 DANTE Purgatorio V.
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coli a fronte d' ogiii sorla di assalti. Essa uel regnanle Pontefice e

criticala dagli empii o da vili adulator! del secolo, ma e esaltata

dai veil credenti in Crislo e i generale da tutti gli animi onesti.

IV. Le obbiezioni che, conlro un tal poiere si fanno nou solo da

inercduli
,
ma ancpra da non podii illusi Ira gli stessi cattolici

, son

prive affatto di Talore.

Si dice da prima die il governo degll ecclesiastic! non puo essere

buono ne conforme ai bisogni del seeolo e dello svolgimenlo della

liberta.

Si rispoiide che due influenze s*i fan-no guerra tra loi-o e si dispu-

tano 1'hnpero del mondo : la razionalistica
, figliata dal Protestante-

simo; e la caltolica , frutto della Chiesa di Crislo. La prima tende

alia negazione del soprannalurale ,
cui eerca escludere da ogui ap-

partenenza sociale
;
la seeonda tende alia conservazione ed altuazione

del soprannalurale , mformandone ogni ramo del civile cousorzio.

La prima non puo produrre elie una felicila animalesca, la 'quale de-

grada r*uomo e si lermina colla lei'ra-; la seeonda effettua una felicita

degna della natura ragionevole, e manleaendo 1' uamo nella sua di-

gnila ha lalmente r piedi sulla terra; die nielte capo nel cielp. A pro-

ctorare quesla seeonda e indubilalo die piu del laico e abile il gover-

nanle ecc|esiasticp ;
il quale , possedendo, la soienza divina

,
e piu

in grado d
1

indirizzare secondo la luce di essa le parti svariate del

vivcre. sociale ed umano, I falli cojifei-mano la leorica
;
.ed ,e scem-

piaggine aon degna di confulaziwne il dire cjie clii epl suo Dilla-

lorato- paterno resse-l' inlera Europa e la ridusse dalla barbaric alia

eivilta
;

sia divenuto incapace di ben reggere un anjgolo della ler-

ra. Ma chi fa quella obtiezione intende i bisogni dei popoli e la

eivilta, secondo lo spirilo proleslanlico^ e i funesli principii del 1789
;

e secpndo tali principii e corto che nou
r

solo lecclesiaslice, ma an-

che il laicp, che/sia ver credenle, e inabile a governare la sociela 1.

1 Che se poi s' intenda il buon governo dei popoli nel senso del vero

beae e della liberta,-in quanto conviene coi principii della dottrina cattoliea,

e eostituisce la sola vera e buona liberta
,

si dovra riconoscere, che non vi

pud essere governo migliore, in (juanto si riguardi alia sua intrinseca essein

za, come quello ,
che in forza della sua connessione colla Chiesa > dipende
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Si dice in secondo luogo die i Papi ,
da che ebbero il poter tem-

porale, decaddero dalla loro grandezza e santita.

A smentire una lale accusa , basti considerare che da quel tempo

a questa parle non meno di venii Pontefici meritarono 1' onor degli

altari e 1' aureola di Santi. A prescindere poi da questi, e in pronto

la storia per mostrare di quanta virtu e sapienza furono costante-

menie dotati la quasi totalila di coloro, .che alia tiara di Ponteiici

accoppiarono la corona di principi temporali.

Si dice in tcrzo luogo essere sconveniente e non conforme a)

Vangelo che il Capo spirituale dei fedeli abbia un gOTerno tempo-

rale , le cui cure ed ofilcii mal si affanno colle cure e coll' officio di

Pastore delle aninie.

Tralasciando una piu sottile e lunga confutazione , a ribattere un

tale errore basta fare la seguente avyertenza : Coloro, che parlano

di tal maniera , vengono ad ammetlere un' inlrinseca sconvenienza ,

e quindi un vero disordine e malvagila in uua cosa , che la Chiesa

non solo in una pralica coslanle, ma negli stessi Concilii ecumenici,

che per dogma sono infallibili, riconobbe, approvo, eonfermo, sand,

difese e protcsse con le sue leggi, cn le sue censure. Essi pertanlo

..

da colui, che avendo la supreme direzione degli uommi neU'ordine superiore

della vita cristiana, puo piii agevolmente subordlnarlo a quel bene supremo

e indrizzarlo secondo la vera sapienza. E va^lra iivero; il suprerto direttore

di quel governo gode in modo piu arapio e piii facilmente di quelle doti, che

si richiedono nei goveruanti j)l bene del pppolp; laseverita dei eostumi
,

che in onta alle piii spudorale, caliinnie dovrassi pur confessare trovarsi piu

negli ecclesiastic^, che nei laici, il bisogno lihiitatissimo j>er le proprie spese

e pel lusso se lo confront! con le corti dei re laid, la cuia dei bisogni altresi

meno distratta e impedita rfalle cure del ben essere particolaree faniigliare;

ed effetto di tultp qnesto, miuorl spese e miaori pesi da gettare sul popolo

soggetto. Un tale, governo aduuque ha in se stesso un principio vitale,, che

non puo avere, almeno in grado cosi perfetto, un governo laico. Ne da cio

segue non potervi essere abus,i eanche gravi; ma esso contiene in sfe piii po-

tente il princijuo per rimediarvi e rimeltersi in salute
,

alia guisa che uu

corpo di perfetta sanita intrinseca, se anche andra soggetto a qualche ma-

lattia aneorche veemente,. piu presto e piu pienamente risanera, che un cor-

po di meno forte interna costituzione. Pag. 16.
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vengono ad ammettere un vero errore commesso dalla Chiesa catto-

iica, che per dogma di fede e infallibilc
,
una vera corruzione nella

intrinseca coslituzione della Chiesa cattolica
,
che per dogma di fede

e santa, immacolata ,
irrefbrmabile. E dunque chiaro per se stes-

so
,
die lale errore rinchiude un vero spirito ereticalc

,
e se fosse

soslenuto esplicitamente nel suo false fondamento
,
una vera eresia ,

ch' e appunto 1' eresia dei protestanli. Per le quali cose sostenere

questo errore in tal forma e peeeare contro la fede cattolica, il che e

argomento e fagione suprema per colui , che non abbia perdulo il

sentimento di questa santissima fede 1.

V. Venendo ora a considerare il poter lemporale dei Papi, non piu

in se stesso e nelle sue intime relazioni cotta Chiesa (come si e fatto

fin qui ),
ma nelle sue relazioni col tempo presente ;

ci e da risol-

vere una diflicolta, che e il cardine della quistione, sccondo die vie-

nc agitate oggigiorna. 11 dominio temporale della S. Sede , dicono

alcuni o maligni o illusi, e giusto ,
^ saCro ,

e inviolabile
,
ma non

conviene piu alle condizioni del tempo presente, ed il Papa farcbbe

bene a rinunziarvi perT interesse stesso della Chiesa.

^Molti nobili scrittori ban messa in piena luce la falsita di questa

proposizione , dimostrando che se mai in alcun tempo , in questo

massimamente e neeessario il poter temporale della S. Sede
,

e che

dalla perdita di esso sarebbe incalcofobile lo scapilo che ne verreb-

i)e agl
?

interessi caltolki . Ma a noi che hon iscriviamo un libro po-

lemico ,
ma solo additiamo ai sinceri fedeli il criterio onde debbono

in tale materia governare la lorO credenza , basti dare quest' unica

risposta. Quella proposizione, checche sia stalo di altri tempi, cei-

tameHte in questo nostro non puo sostenersi ne proferirsi da chi vuol

serbarsi vero credenle, dopo che il Porrtefice con tutto 1' Episcopato

ha diehiarato il contrario. Questa solenne dichiarazione di fiilta la

Chiesa docente e contenuta in sette volumi 2 col titob : La sovrani-

ia temporale dei Romani Pontcfici propugnata nella sua integrita

1 Pag. 18.

2 Diciamo sette, perche ultimamentee uscita alia luce in Roma, p.ei nie-

desimi tipi della Civflta Cattolica, 1'Appendice cbnteaente il suffragio degli

tltrl Yescovi, che.nersei precedent! mancavario.



090 RIVISTA

dal suflragio dell Orbe caitolico, wgnaiite Pio IX. In essa tulto 5T

il corpo dci maestri della Gbiesa
,
die sono i Yescovi con a capo il

romano Pontefice , ha dichiarato die il poler temperate e stalo dato

alia santa Sede per opera speeiate delta divina Provvidcnza
;
die esso

per la sua destinazione ed attinenza e cosa sacra? die non puo in v~
run modo violarsi senza sacrilegio; die infine ne' tempi anohe nosiri.

enon pure utile ma necessario all' indipcndenza del ministero aposlo-

lico e alia dignita del Capo della Chiesa. Dopo una tale decis-ione, la

controversia per ogni caitolico, non ipocrita o niatto , dee conside-

rarsi come finita. II perfidiare iu contrario e indizio d'animo offieso

da eresia ,
come quello die pcnsa poter tulta la Chiesa bruttamente

errare, in mated* si stotetiamenle legafca colla morale e col diritto
,

e che entra direttamente aegli oi^dini della sua disciplina. .

Ripiglierassi : Questa dichiarazione de'Yescovi non e dommatica.

poiche non si versii sopra <x^a direttafiaefcte^attenentesi colla fcde.

Rispondiamo che siffatta replica non e a proposito. Imperocche

lion si dice che il poter lemporale dei Papi sia un articolo di fede.

Cio e una manifesta calunnia, che con vergognosa malizia ci appon-

gono gli avversarii. Sdlamante si diefc clie, posta quella unauime e

universale dichiarazione di tutla la Chiesa docente
,

chi vi ripugna

non solamente dissobbedisce all' aulorita. divina della Chiesa e rical-

citra ai suo magistero , naa xinoora si oppene a un artioolo di-fcde

cioe all' indefeMibilita e iBfollibilita della Chiesa stessa. Intorno a

die vuolsi a^ertire che la Chiesa di Dio
,
colonna e sostegno deUa

verita, non solamente non puo errare, allorche defmisce i domml

della Fede
,
ma generalmente non puo errare in tutto cio che inse-

gna ed ordina aTispetto del reggimento, dei costumi, deila uni^t l

^-

sal disciplina. E forse un articolo di Fede la canonizzazione de' San-

ti ? Eppure direste sincere caitolico chi la discreda ? E forse arti-

colo di Fede il cedibato ecclesiastico, o-la neqtiizia delle laiche inve-

stiture ? Eppure il ripugnare al primo fu assimilato all' eresia dei

Nicolaiti, e il sostener le seconde fu delto eresia enriciana. Sarebbe

dunque strano ai giorni nostri appellai-e eresia rivoluzionaria 1'osteg-

giare che si la la sovranita lemporale dei Papi contro rinsegnamenio

dell' intero Episcopate? non apparliene alia disciplina della Chiesa
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la tondizion temperate (led suo Capo , da eui dipende 1'essere stesso

della CMesa, perehd ne dtpende la sua uniti&i .- 'V <I|,M

Ci piaee qi riportarfe Ufl Ifatto della bella opera del celebfe dot-

tor Manning , della quale tk>v.reifto altra volla diffusamente discor-

Tefe. Nella tsomparazione , egli dice , che io ho faAta della, gra-

dual dofinizione^della dottriiia della Santissinftii Trinita c della Iiu-

macolata Concezione col lemporale dominio del Sommi Pontefici ,

non ho vohito m alcu naodo-ne sottO'verun rispetto esprknere o sot-

iintendere che il poler temporal possa essere malcfia di un domma

di fede. Laprinoia delle due condizioni aecessarie ad un-domma di

fede e 1'essere stato da Dio agH Aposloli rivelalo. La territorial so-

\Tanita del Yicario di Grislo-ia Roma, <e nello Stato pontificio fu un

fatto provvidenziale ,
cbe dopo molli secoli aYvenne* non puo dun-

que essere dirella o voglian* dire prepria materia di un domma di

fede. L'ististo di un fanciollo cattolioo basterebbe a,capirlo, ,ei eat-

tolici mi doyraa perdonare, se so?k> venuto a questa spiegazione pei-

amor di eoloro che non hanno il lume della fede e si fan guidare

^aHo spirito di contraddiziofte. Pur noiKUmeno la sovranita tempo-

rale dei Papi offre ^tbbondanlissima e propria materia per una sen-

tenza, perun giutMzio-, OiButormole dkhiarazione delta (Mesa, co-

rn' e dei decreti disciplinapi dei'Goncilii generali, com' e fmalmenie

delle autoritaUve sentence nelle Belle dei Ponlefiei
,

di quelte , per

nesempio, che tpovansi netta Bolla Aw&torein Fidei, nioile delle quali

si-riferiscono alia disciplina o a quistioni ccclesiastkhe e rtiiste che

hail relazione a cose terapoi'ali; *t*

''"4* '^ale autorevole diehiaraziofle, colla sanzione dell' aiiatema, puo

dalla voce delta Chiesa tinivefa r esptessa per mzzo,delSommo Pon-

tefioe
, legit tifftaftieite e probabilissimamenle il poter temporale dei

Papi oltehere : e -questo iudfeium Ecdtosiae
, qtiest' atitoritativa sen-

tenza klgherebbe te coseienife di litlli i fedeli e la conlraria opinioue

sarebbe notata come propositio falsa ,
iuribus Conciliorum genera-

Hum et Summorum Pentificum laetiva , scandalosa et schismati fa-

vens. Puo in somma il nostro subbielto non]essere.uno de^ti ailicoli

delle rivelate dottrine: ma ha tuttavia la iiatura di un fatto proyyi-

denziale, streltaraente connesso con una dottrina o islituzione divina,
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quale si e il Vicariato di S. Pietro e de' suoi Successor! : c sarebbe

pero , quando \ e ne fosse una dichiarazione della Chiesa , d' irrepu-

gnabile certezza, e ii soUomettervisi di obbligo universale; e chi il

negasse; si renderebbe gravemente colpevole 1.

Tornandoora al nostro Scrittore, i punti intorno al criterio catto-

lico nella quislione del poler teraporale dei Papi si riassumono in

quest!.;
"

Principio fondamentale si e 1' inlima connessione di un tal potere

con gf inleressi universal! della Chiesa , come guarenligia e tulela

dell' indipendenza del ministero apostolico. Quindi conseguita che

offendere un tal polere sia un offendere la Chiesa stessa; e una tale

offesa
,
come peccato e sacrilegio , puo ottimamenle punirsi coll' a1-

natema. Dal medesimo pdncipio si origina T incrollabile fermezza

dei Papi nel non cedere ne* a violenze ne a frodolenti consigli ;
e ta-

le fermezza lungi dal meritare gl' inverecondi rimproveri di lingue

matte o vendute
,
e degna delle lodi di tutti i veri figli della Chiesa.

Ma 1' illazione piu importaiite si 6 non essere phi lecito ai veri fedeli

il sostenere anehe pensare che il poter* temporale xlebba cedersi

dal Papa come cosa non piu necessaria all' indipendenza del suo al-

tissimo uflizio
, dopo che I* intero Episcopato , facendo eco alia sua

voce, ha solennemente dichiarato 1' opposto.

L' Autore conehiude il suo opuscolo dimdstrando che 1' altuale

guerra che si fa al poter temporale del Papa, e una vera guerra con>-

tro la Chiesa di Oisto ;
e pero niuno

,
U quale abbia vero amore per

Cristo e zelo per la sua gloria, puo restarsi indifierente e non ado-

perarsi colla voce
,

olla penna , coll' opera, in qualunque modo egli

possa, perdifendera la causa della Sposa diLui e rintuzzare i conali

dei suoi nemici. Alia quale battaglia tanto piu debbono animarsi gh'

amatori di Cristo e i >eii credenti in li
,

in quanlo che la vitloria

della Chiesa e del Papato e sicura. E una prova tissai lampante

4>i-c H'i\UMtt'^!%ViV'l
''> -'*nfe>|lt

|rjy,\^ -OfijW'u; ',
;

,
.

L
tl\,'.\^--tn\}:&

-
i

-5 ^
.?.-- VA.?At\v* , '^'^ */'. \ .. -'f '-.'' ,.-c; .:-', .

1 Jl Ddminio tethporale del Vicario diGesiiristof per Mons. MANKING, Prc-

tonotario aposloHco e Proposto del Capilolo tnetropolttano di Westminster^

Pre'fazione pag. 19. Roma 1862, coi tipi della Sacra Con grega/ione de /'ro-

'<!
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.ce la suggerisce 1'illustre Dottor Manning , da noi superiormentc

citato
;

il quale dopo aver dimostrato come la piena esplicazione e-

il definitive trienfo di tutto cio che riguarda la Chiesa fu sempre

conseguenza cerla deH'antagonismo a cui.ella in prima oggiacque;

cosi ragiona : Le quali cose son tanto lungi dal farmi credere che

le temporal! prerogative del Yicario di Cristo siano entrate nel lora

periodo di decadenza ,
die ne inferisco per lo contrario rilrovarsi di

gia esse nel periodo del maggior loro apprezzamento , della loro

piu piena manifeslazione. . . . Tulti i Pontefici, da S. Gregorio Ma-

gno a Pio IX, ban vendicato ed esercitalo le temporali prerogative

del loro poatificato ;
una falange di teologi le ha in tutti gT idiomi

difese e giustiticate ;
dieci Cortcilii, dei quali due Generali r le hanno

riconosciute ;
una turba di minor! scrittori negli ultimi tre secoli lo

hanno trattate nelle loro attinenze colla moderna soeiela
; ed ora

da ultimo nel gran pontificate del nostro S. Padre, che e un vero

Confessore di queste prerogative della S. Sede, 1' intero Episcopate

della Chiesa universa in tutte le sue h'ngue ha dato il suo unanime

suffragio in loro favore. II Mayislerium iuge Ecclesiae ha parlalo

in quesla ciccostanza ,
com' esso suole parlare in preludio di autore-

vole defmizione. Tult' aHro adunque dobbiamo qoi aspetlarci , che

il vedere disparire dalla faccia ddla terra un potere, cui tutti chi

per invidia e per ispuito di contraddizione ,
chi eziandio con buona

volonta i loro occhi hanno oggi rivolti ,
come al solo obbietto che

empie di se tutto il campo che si offre alia vista
,
come alia sola

forza che sostiene e sconcerla le mosse tulte di due eserciti nemici.

NOB e adunque un paradosso .il dire piuttosto esser qucsto il periodo

della manifestazione e giustifieazione del poter tempotale dei Sommi

Pontefici, eche quello chje il periodo dell' Arianesimo fu rispetto alia

dottrina della SSma Trinita , quello che il periodo del Proteslantesi-

mo rispetto alle dottrine di giustifieazione , sia il pre^ente periodo

rispetto alia piena manifestazione del Sommo Pontificato nelle due

sue altinenze collo spirituale e temporale ordine del mondo 1. a

1 Jl Dominio lemporale del Vicario di Gem Cristo ecc. pag. 17.

Serie- V, vol. II, fasc. 298. 38 28 Maggio 1862,



594 RIVI8TA

ii-

Corona de' Monaci. Testo del buon secolo della lingua, compilato

da un Monaco dec/li Angcli ,
ora per hi prima volta pubblicato

per cura e studio di D. GASIMIRO STOLFI, Monaco Camaldolense.

In Prato, dalla Tipografia Guasli, 1862. Un volume in 12." di

xrt7TT n r />

'

pagg. XXII - 246. , ,

.i-): **?{. .wty-'^svVr'KJ.rA - &* ;,*
.'

; MV. i'-'t/ <,?sri,->

Prezioso dono ha fatto alia Italia Tillustrc Caraaldolejse P. D. Ca-

simiro Stolfi, pubblicando questa betta scrittura del buon secolo. E

che come tale abbiano ad aeeettarla i -veri amalori della sempticita

e della purezza di nostra lingua, ci e buono afgomento il favore on-

de sono slate comunemente accolte somiglinnti pubblicazioni. Or

questa, oltre a eontenere-i piregi delle altre, ed anzi alcnne qualita

che non s' incontrano in tutte, potra per avventura riuscire piu cara

eziaiidio per do, che il codice dacui e stata esemplata, unieo esseii-

do, assai fadlmente poteaTiraanere inosservato/ Di ehe si deve ogni

buon grado al chiaro editore, il
v

quate non solaraente lo ha disco-

per4o, ma di piu , non avendo H vantaggio di altri codici da consul-

tare, fuorche un frammento della Palatina
,
con che ha potato sup-

plire i primi sette capitoli che mancavano al SHO eseropio, pur con si

poco lia saputo ammannire un' edizione tanta esatta ed accurate,

che ognt crilico inlelligente ne dee rimanefe pienamenle soddisfatto.

Ma cJie e questo libro, da chi seritto, e di qua'pregi? A queste giuste

interrogazioni del lettOrer faffemo di rispondere breTemerite, parte colle

notizie che ci sommimstra il P. Stolfi, parte con quello che noi me-

desimi possiamo giwdicare per la lettura immediata del libro.

Se volessimo stare afla intitofezione del probghetto , questa ope-

rieciuola non vorrebbe ^ssere^altro che una Tersione del Diadema

Monachwum, attribuito aH'ab*te Smeralrto. Tuttavia, a fame il >n-

fronto, del Biadeffia non :vi e che gli argoiftenli de' capitoli ed il..cfi-

segno de' tratlati : qttaiiio' Ha sposizione della materia, oltre a varii

tralti piu o meno liinghi, i quali sono fedele volgarizzamento dell' ori-

ginale, il rimanente e cosa affatto diversa, in tanto che il tutlo viene

a formare nn volume,- di una buona meta, maggiore dell' altro. Per

questa ragiooe 1' editore, piuttosto che Diadema, I' ha vohilo deDomi-
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Corona, sicche il titoto non porgesse occasions di equivoco

a faila reputare una semplice verstone di quello., >,
.

/Ixfreoopo e ia conienenza del Kbro 6 dichiarata nel prologo; nel

quale e dclto, che 1' antore'si e ingegaato di-racoorre M daHa divina

Scriltura -,
e si dai deJM- e dagli>esompii di mblli santi Padri, quelle

Coso che egli lia coflosoiiito essere neeessarie e uiili ai monaci, o sia

per-v-ie-mftglio infervorare i perfetti, o sia per conforlare^ spaventare

c didzza*re alia cmemlaziona rogolare gl' infernal, deboli e pigri.

E"c4 pare elicit opuseolov .massime colle agghmte di si gran con to

e coliealtre modificazioni cho vi i<eoo il volgarizzaiore, o^meglio il

con^Mlatore- tosc-ama, eorrispofada a-dequatamente a queslo fine ,
es-

seaXlo .'rinscito iittcempiulo ed. assai commendcvole traltalo di Asce-

lica
;

;il qualc -Ulustra miuabBmeate 1' inlolletlo' colla dotlrina infalli-

bile delle divine Scrillurf>r lo amraaestca .cogli .esempii de' Santi, ed

infervora- la-Toloftta,on im senso pariicolare di^pkia <?tisliana die

vitei-diffuso da pdr tutto. E ,qesti effelli si sentono ancora piu effi-

cacemenie, per ima foggia ,di eloquenza^affatto -singolai-e, laquale ha

foi-za dalla sompHcita, e mentre innamora di se pel swo nativo caii-

dore, incalena sQa.vemente*gli-'Spiriti alia- virtu, e gl' infiatoiua alia

perfezioce religioski ruir;

Secontlo che ragioita il ^P. Stoifi,#iamo dobitori di questo prezioso

laroro $ qnakhedirao di que' monaei del Monasjero degli AngeU, i

quali a' tempi del Traversad feTmavano una quasi aceademia; ed

aknni di essi crano iBlesi a compon'e, aJtd -a volgarizzare, altrivfinal-

mente a trascrivere. Imperoeche, com' egli avyerte, per >una ceslitu-

z^one diel Beato Gerardo, Generale de' CamaJdolesi, sino.dal 1278 era

preseritta la tezione del Diadema : ed essa conforme la usanza delFOr-

dine d<masi fare in comune, nel capiiolo, ovvero a measa. Dond' e

chaaro .one quantto 1'idiomailatino^non era-piu inteso, sal^o: clia da'

letterati, sjd^veesev curaue una versione volga*e apjx)fitto scgnata-

nicnte de': conversix) de' >ovizii, i quali eomunemente non si conoscc-
*

vano di cfuella lingua. Ed ei pare che quesla, che era^tutla del biso-

gno ,
ed anzi- aggiungeva tanto di piu >e .cen si bel gaitbo all' opera

Originale, debba per appusito appartenere al tempo indicate di sopra,

quando di proposito si attendeva cosi a volgai-izzane ,
come a com-

.porre operette spiriluali.
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La quale congettura prende quasiehe forza di certezza morale per

allri argomenti ,
che 1' editore svolge con ampiezza ,

e noi saremo

content! di sol toccare. E primieramente il Traduttore del Diade-

ma, o Compilatore che vogliara dire della Corona, sin dal primo

capitolo , per una aggiunta tutta sua
,

si manifesta monaco benedel-

tino: inoltre, quell' applicare che fa piu di una volta gli esercizii di

alcune viftu alia professione massime di romito
,
da ad intendere

chiaramente che ei fosse de' benedettini romiti , ossia camaldolesi
,

e in servizio di costoro principalmente scrivesse. Che poi fosse pro-

priamente del Monastero degli Angeli ,
e da supporlo agevolmente

anche per questo, che 1' unico esemplare intero della Corona che si

conosca, appartenne a quel monastero sino al 1808
;
nel quale tem-

po sbanditi i religiosi, ed occupato il luogo, fu con tutti gli allri

manoscritti appropriato alia Magliabechiana.

Or sarebbe da dire de' pregi singolari di questo libricciuolo per

cio che si attiene a purezza di lingua , e bontat di deitato. Ma noi

crediamo di fare cosa piu aggradevole al iettore, dandogli a gustare

alquanti pezzi di que' che prima ci verrarmo sotlocchio : dopo di che

jglh noleremo alcuni modi , che ci sembrano singolari , scegliendc-

ne parte fra que' molli che ne no\era, ed altri che abbiamo avver-

titi noi stessi. Per rispetto alia brtografm, serberemo qncora noi

<juella dell' originale, con tutte le sue anomalie, come il P. Stolfi, per

.assai buone ragioni, ha>creduto doverla mantenere.

x< DelFamore di Dio e delprossimo (cap. IV, pag. 17) . La carita sta

nell'amare Iddio el prossimo. Colui ha in se 1'amore di Iddio, il quale

non e spartito daU'amore
(
del prossimo ); colui che se partito dalla

^ompagnia fraternale e privato d'essere partecipe della carita; e non

potra mai amare Iddio colui
,

il quale erra e dilungasi dal prossimo.

Cristo^ Dio ed uomo
; adunque chi ha 1'uomo in odio non ama tutto

risto. E benches alcuni paiono essei'e partecipi delle opere sante e

della fede, nondimeno
, perche soiio privati dell'amore fraternale,

non hannoniuno accrescimento di virtu. Pero dice 1'Apostolo: S'io"

daro'l corpo ad arderee non ar6 carita, niuno pro mi fia . Sanza

1'amore della carha, benche alcuno abbi fede diritta^ nou puo perve-

nire a beatitudine; perocehe egli e tanta la virtu della carita, che la-

profezia e martirio sanza essa nulla si stima.... Per lo amore di Dio
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si ingenera 1'amore del prossimo, e per Tamore del prossimo si nu-

Irica 1' amore di Dio. Chiunque e negligente ad amare Idio , sanza

dubbio costui non sa amare '1 prossimo; allotta cresciam noi molto

nell'amore di Dio, se nel grembo del suo amore ci dileltiamo della

carit^, del prossimo. Adunque, perche 1'amore di Bio genera quello

del prossimo, dovendo Idio dire per la legge : ama'l prossimo tuo,

disse cosi : ama il luo Signore Iddio. E queslo fece, acciocche nella

terra del nostro petto ficeassi prima la radice dell'amore di Dio; e

poi de' rami d'esso amore di Idio nascessi la dilezione fralerna.

L'amore di Idio si riscalda nell'amore del prossimo ;
siccome lestt-

monia santo lovanni, il quale riprende alquanti dicendo: Golui che

non ama '1 fratello suo'l quale e' vede, come puo amare Idio il quale

e' non vede?

Se adunque perfettamenle volli adempiere la legge e le profezie,

ama Idio con lutto'l cuore e'l prossimo si come te medesimo; ed in

questo s'avvedrtl ogni uomo, dice Crislo, se voi siele miei discepoli,

se TO! arete amore 1'uno all'allro. Ed altrove e scritto : Carissimi,

amaievi insieme, che la carita viene da Dio. Ed ogni uomo ch'ama

ii fralello e nato da Dio e cognosce Dio. Se noi ci ^miamo insieme,

Idio sta in noi, e la carita sua e perfetta in noi. Oh! quanl'e beata

ia carita dell'amore e la sua \irtu
,
la qual& ogni uonio abbraccia

,

ama e ricrea. Yeramente ell'e beata, perocche ella nutrica le \1rlu e

spegne i.vizii , caccia 1'ira
, caccia \i

odii , caccia 1'aYarizia , miliga

lezuffe, e tulti li allri \izii spegne e danna. Ogni cosa sostiene,

ogni cosa crede , ogni cosa spcra. Fra le vergogne ell' e sicura,

tra Tire ell'e piacevole, tra li odii e benefica; da' callryi impugnatori

non e tolta yia, da' ladi'oni non e furala, non e arsa dal fuoco, non e

divisa dalle resie. Ella e legame di virtu e congiungimenlo d'anime,

concoiilia delle menti ,
e cpmpagnia delli elelli. Veramente questa

virtu e in Dio, nobilissima.et.eccellejitissima. Non mi posso, caris-

simi , saziare di favellare d'essa carila ; ma per far fine k) priego

lulli voi,- che noi con ogni sforzo di possedere questa singolare virtu ci

ingegnamo ; acciocch' ella sia con noi sempre, con esso noi stia, con

esso noi si lievi, con esso noi venghi, con esso noi si rallegri e festeg-

gi. Elli e necossario nelle congregazione de'sej'vi di Dio, se vogliono

perseverarQ, che si fatta virtu regni intra loro in perpetuo. Amen.
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. Non e egli tutt'qro questo tratto? E gustiamone tuttavia un altro

pezzo del capitolo XVII, pag. 5ft, nel quale dopo aver divisate le \arie

specie di compunzione, tratta peculiarmente di quella che si ha per

la memoria de' peccali. Quando alcuiio e compunlo dalla memoria

dei suoi peccati, allolla cognosca se essene visilalo dalla presenzia, di

Dio. AMta pianse san Pietro, quando Cristo riguardo in Ink L'ani-

ma si pasce di piairto,.quaiido ell'e sollevala a'.galdi sempilerni pia-

gnendo. Amiamo adunque, carissimi , le lagriine : elle sono suavi e

dolce agli amatori di Crislo, Dillettianci serapi;e in questa vita infer-

ma in pianti e lamenti. Siamo tanlo inchiBevoli al lamenlo, quanlo

fumo aldaci a]la colpa. Quale intenzione uoi avemmo a peccare, tale

djivozione abbiamo a .penterei. 1 gravi peccati ricliieggono gra^ i la-

menti. Ricevete, fralegli miei
,.
la compunzione con giande amoi-e;

ell'e la saaita deiraainia, remissipn^ de' peccati , sacrificio spiritua-

le, il quale sominamente piace a Bio. monaco, pugni l'occhk> del-

la'mente, acciocche n'esca lagrima di coHijwazione. Oh compunzione

'santa! Tu se'un bagno spirituale^ tu se' fragelle di Dio pel quale

Idio si nmla, tu se' slimolo pel quale Ic|io s'-inchiua all'uoaio, tu se'

legame col quale si strigne Idia ! Oh smta compuzione et immacu-

lata! Sanza, le Bon vale '1 battesimo a' provetli di tempo, sanza te il

corpo di Cristo si piglia a giudjck),. e sanza te ogni confcssione d

infrutluosa, ed ogui- penitenzia e vacua sanza le ! Adunt-he fa', o

monaco, che la meate tua sia
']

libro il quale vide Ezechiel ,
dove

non era-scrittft se,non lamenlazioni e guai. Abraceia quesli delori

co,n compunzione et amaritudine iutto '1 tempo della tua vita , se ti

vuoi salvare.

Sbggiugnejfenio alcuni esempii de' molti, onde il.Compilalore del-

la Corona fiorisce it suo libro, e van-anno . come saggio della sem-

plkila e del candore degli altri.

Esemplo |rallo dal QapitoloXV, della Ptvritenza, pa^. 53. Leg-

gesi d'uno ladrone il quali co'suoi compagni i-ubavano e uccidevano

chiunche venia loro alle maui , ed avea nome Davit ; et esercitandosi

ua di in queste sue miserie, mollo fu toceato da Domeuedio. e veune

in gran compunzione, ravedendosl della sua male vita. Ed abandonati

i compagai ch'erauo piu di trenta, andosene ad uno monasterio ch'era

quivi pressfc. Picchio la porta, e subito gli fa risposto, e domandata :
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die ,vuo'lu? Et egli rispuose: voglio essere monaco. E'l porli-

naio 1'ando a dire all'abate. Vegnendo 1'abale a lui., e veggendolo

ina vecchio, gli disse : lu non potresti stare qui ,
e' ci si dura gran

fatica m digiuni e viglie e penitenzia grande^e non ci perseverresti,

essendo tu iuvecchiato in altra vita e costumi. Et egli corttradicendo

pregavalo die al tutto lo dovessi ricevere, prometlendo di fare ogni

cosa come gli allri, c meglio. E 1'abate stava pur saldo nel suo pa-

rere, dicendo : al tutto tu non ci perseverresti, e se' troppo vecchio.

vegeudo il ladrone cJte-per niun modo 1'abate lo voleva ricevere,

prese ardire,.e si gli disse : accioeche lu sappi, io sono Davit prin-

cipe de'ladroni,e sono venuto qui per piagnere i miei peccali e far-

He penitenzia : se tu pure non mi vorrai ricevere, m ti prometto in

verila, per quello Idio che sta in cielo, di ritornare a mie compagni

e menatigli meco, voi tulti ammazzeremo, e '1 ionastero tutto ande-

r?i a sacco. I'abate udendo questo, sono a capitolo e vestillb d'abito

monastico. Comincio costui a darsi ad ogni vilta, e raacerare '1 cor-

po con digiuni e vigilie e discipline, intantoche tutti gli allri avan-

zava in virtu. Erono quasi otlanta monaci, a tutti era esemplo di

santita
;

e standosi UH di in cella venne^i lui 1'agnolo di Dio, e dis-

segli; o Davit, Davit, sap[4 che .Idio ,1* ha perdonatl tutti i peccali ;

da qui inanzi farai miracoli. E Davit rispuose: io non posso cre-

dere die in cosi poco tempo Iddio m'abbi perdonato tulti i miei

mlseri peccali, i quali sono piu che la rena del mare. E 1'angelo gli

disse : se io non perdonai a Zaccheria sacerdote non mi vogliendo

Credere,.promettendogli uno figliuolo, ma lega'gli la lingua, mo-

strandogli ch$ a me dovea credere.; c/osi ancjie lestefioHa perdonerd

ad te. E pero da qiiinci innanzi serai mulolo. E Davit subito si gli

gitto a' pie, e disse : oh Idio ! sicdie essendo 4tl secolo et ^eercitan-

domi in ogni male potevo favellare, teste ch'io voglio servire a Dio

e ringraziallo coVl'iificio divino, e tu mi leghi la lingua? Priegoti che

mi perdoni. ETangelo disse : quando tu slarai all'ttficio divmo,

kude di Dio favellerai ;
ma fuor di quello al iutto tacerai : e cosi fu.

E' salmeggiava cogli aftri in coro, et altro nulla parlare poteva ; e

molti altri segni e miracoli opero Idio per lui.

Esemplo tratto dal capitolo XLI dell'Amore delprossimo e correzio-

ne, pag. 106. Leggesi d'Alessandro imperadore, il quale essendogli
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menato inanzi uno ladrone di mare, Io riprese con grande furore,

dicendo : o pessimo ladro ! perche non cessi tu di molestare il mare

con lue ruberie e furti ? Al^ quale Dionides ,
cosi avea nome quello

ladro, rispuose con grande aldacia edisse: perquella medesima ca-

gione sono io molesto al mare, che tu a lulfo'l mondo; cioe per cu-

pidila d'avere roba. Ma perche tu fai quello che tu fai con grande

moltitudine di danari
, e con grande esercito d'uomini

,
se' chianialo

imperadore ; e io sono dello ladro, perche con una piccola na\icella

esercito '1 furto e la rapina. Adunque, o Alessandro, se tu solo fussi

preso come Jo, non e dubbio che ladro saresti chiamato com' io ; e

cosi al contrario, se io avessi 1'esercHo che tu hai iu a rubare, sarei

chiamato imperadore. Io confesso me essere ladro certo ma io noa

dubilo tu -ess^re molto maggiore ;
concio sia cosa che tu maggiori

ruberie eserciti
; ed eziandio la legge, la quale io fuggo, tu la per-

seguiti : mja me la Fortuna in alcuno modo 1
,
la quale sempre mi fa

contraria, e te veramente accusa, perocch'ella sempre li fu prospe-

ra^ concio sia cosa che tu sia ricco e potente, e io sia povero e men-

dico
;

riie costrigne '1 bisogno di cercare'l vivere con rapina ,
e te fa

insaziabile la superbia, e latcupidita del possedere. Se pure un poco

la fortuna mi fussi prospera ,
la quale sempre mi fu aversa , subito

mi tempererei da' rarti e rapine ; ma Ui
, quanto piu li si mostra

lieta e prospera, tanto piu diventi piggiore. Veggendosi Alessandro

cosi piacevolmente ripreso da questo ladro, detto Dionides , non a
turbo punto, cognoscendo lui dire il Tero ; ma rispuosegli , e disse :

io proverro se la fortuna e quella che ti debba fare miglioce, e daro

modo che da quinci iuanzi, se lu serai cattivo, non possi incolpare-

la fortuna; e fecelo anumerare tra la sua genie.

Esemplo tratto dal capitolo LXI
,

Di sostenere la tentazione,

pag. 1 49. Leggesi che '1 diavolo apparve ad alcuno frate in forma

d* agnolo buono , e dissegli : io sono 1' angelo Gabriello mandate ad

te. Al quale costui rispuose : lu debbi errare, guarda che lu non sia

mandalo a un altro : perocch'io non sono degno di vedere angelo,

non che mi sia mandate r va 'n pace ,
va ! E confuso '1 diavolo par-

lissi da lui.

1 Intend! in niun modo.
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Per conchiiisione della presente rivisla noleremo alcuni vocaboli

e modi nuovi di dire, come abbiamo promesso, avvertendo pero due

cose: la prima, che non ci siamo messi di proposito a fare raccolla

di tutti cotes li vocaboli, e modi
;
ma solo abbiam voluto offerirne un

saggio: la seconda, che non inlendiamo con questo proporli lulti,

come degni dj essere riprodotti nelle odierne scritture.

Cap. I, pag. 4. Le orazione pigre e negligenle non sono sufli-

ciente a impetrare pure da alcuno uomo cosa che voglia , quanto

meno maggiormente da Dio. E un modo che ci riesce nuovo, del

quale crediamo si debba tener conto.

Cap. II, pag. 13. lo vi prego che contro queste vane cogitazio-

Di, e inutili pensieri, e nocivi all' ammo noslro . > . quanlo e a noi

possibile, impiignamo. Quest' ultimo verbo e usalo in senso neulro

di combattere; ne sappiamo che vi sieno altri esempi.

Cap. Ill, pag. 15. Santo Girolamo dice a Rustico: leggi spesso

la divina Scrillura
;
anzi ti comando che la lezion sacra mai si lasci

dalle tue mani. Questo costrutto e mollo vago, e ci sembra anche

esso nuova.

-Cap. V, pag. 25. E cosi standosi posesi 'n cuore di non abban-

donare mai queslo suo marito, e di nutricarlo, almen che sia di pa-

ne, e se altro bene fare non li potessi, e andava accaltando. Almen

che sia e modo tutto nuovo, e vale al manco. E se dall'edilore e

spiegato anche se: noi crediamo invece che sial'e/y/ latino (benche),

di cui ci ha esempi in Dante, e che rende piunaturale il concetto.

Cap. VIII, pag. 31. Ed essendo apparecchiato, fecelo sedere in

su 'n una sedia alta, la quale stava assai in trespoli, e per cadere.

L' editore annola : stare in trespali, figuratamente, vale stare in pe-

ricolo di cadere. Non vediamo qual luogo abbia qui la figura : ve-

diamoahzi che il concetto che la sedia .fosse in pericolo di cadere, sta

espresso eon parole proprie : se non che di questo era cagione lo

stare assai in trespoli. Or che e cio ? Trespoli sono i tre piedi di

questa specie di sedia, la quale, com' e detto innanzi, era alta : ed

alti per conseguenle doveano essere i suoi trespoli. Adunque stava

assai in trespoK vorra significare senza meno sorgeva assai sui tre-

spoli. Donde il pericolo di cadere in chi \i sedeva
, essendo facile

cosa che per poco movimento si venisse a turbare 1' equilibrio.



Cap. X, pag. 40. e Ecco che '1 giudice sta giusta la porta, il qaa-

le vi ritribuira i premi della vostra pazienza ,
et a* vostri avversari

la pena, ch'egli arranno meritata. Giusta dal iuxta latino in senso

di aecanto manca ne' Dizionarii : e nomlimeno pare che questa do~

vesse essere la significazione piu immediata.

Cap. X, pag. 4. Grande virtu e
, se to non ti vendkhi da chi

tu se' schernito. Ci par nuovo cbstmtto questo del verbo vendicare

col sesto caso.

Cap. XII, pag. 45. E preset spezie del suo proposto (il diavolo)

gli disse: che buonaventura fate voi? Saresti yoi mai fkieri della

memoria? PrendeTe spezie in signilieazione di prendere forma o

sembianza si risconlra con altre locuzioni molto soariglianti ;
non

cosi 1'alttra frase xli far buona ventwa^ nel significato del luogo pre-

sente, cite e di una bellezza incomparabile.

Cap. XIX, pag. 61. Cosi il porco, quanlo piu st lava,' secoudo

lui, nel bragaccio, tanto diventa piu bru'tto. Questo bragaccio peg-

giorativo di brago non-e registrato
;

.,

Cap. XXXI, pag. 8. Quella e salutevole infermita la qualerow-

pelamente dalla, propria durezza per la divina correziohe. Ha

molta somiglianza eon un altro eserapky ehe leggiamo nel volgariz-

zamenlo de' morali di S. Gregorio : La^uperbia la ruppe (la crea-

tura angelica ,
e la umana) dallo stato di beatitudme. I, 98.

. Cap. XXXIV, 88. Pero sono accecati, per dhino giudizio di

commettere peccati, e nella pena del peccato d' essere piu iniqui.

Questa costruzlone ^el verbo* accecare
1

col di non sappiamo che ab-

bia altro esempio.

Cap. XXXV, 90. Sono Sa. amonire quegli che sono sperti ne"

peccati della earne, ehe con vigilante cura raguardino, come Iddio

onnipotente apra^e spanda ff seao della sua piata a noi volenli di tor-

nare a lui dopo molM peecatt.\ Non e notato nessun allro esempio

del participio volente costrufto Col secondo 'caso.

Cap; XXXV, pag. 91. II monaco cadulo, se si vorra convertire

a Dio, ha motte dffitiudine a fare it bene, cio& la meditazione della

legge divina, la salmodia, 1'operare di mano; le qnaliix>se sono fon-

damento dello edifieio spirituale . Qui attitwKne (plliraie) non e ia

3'.^!'IT> i T'.'.v'f.'j; >; ':-i-.inv'' ir. oji^flii/oin /)>-,' >

''
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significato di abilita
;
ma si di opporlunita ,

di mezzo ecc. II quale

senso di questa parola non si trova notato.

Cap. XLI, pag. 105. Pure con piu tlmore, e non cosi alia sbar-

dellata fanno /! male. . Alia sbardellata Yale alla-scapestrata, e non

vi ha altro esempio registrato.

Cap. LXVIII, pag. 163. Ne 1' umilla degli altri dissozi la no-

stra superbia. ll verbo dissociate, o dissozfareVnoh e riportato nei

Dizionarii. E bella parola dal latino dissociare , che vale scompa-

gnare. II senso 'del testo e : studiamo che la nostra superbia non dis-

sozi (divida) /' umilla degli altri; doe non semini scandali per guisa,

che gli umili, i quali Yivono in mutua carita, restino divisi tra loro.

Cap. LIX,pag. 445. Dio voglia che noi non diventiamo fanciulli

vacillanti, e voltanti da ogni vento di dottrina. Questa locuzione ci

par degna diessere notata, tultoche ciabbia molti esempii Aivoltare

in significato neutro, e la particella da si trovi usata spesso per de-

notare cagione.

Cap. LXVI , pag. 159. E anche leg^amo, come santo Pielro per-

tinacemente resisteva a Cristo quando gli voleva lavare i piedi ; pure

s'-inchmb dalsuo proponimento. Vale si volse dal stio proponimen-

to, ed e' modo nuoYo.

Cap. LXXI, pag. 169. Fu neU'Ordiae di santo Domenico alcuno

ffate diputato tutto aorazioni, lezioni e naedltazioni. Diputdto in

questo iuogo sta in significazione di^dedilo; e non ha alU'o riscoiitro

negli esempi registrali.
^

")

;

E basil sin qui , perche da questo poco si argomentl quanto ri-

marrebbe ancora ad aggiungere al tesoro di nostra lingua, se si fa-

cesse accurate esame de' testi che tutlodi si vanno discoprendo di

anlichi autori. Sappiamo tuttavia che vi studiano chiari c nobilissi-

mi ingegni. Seguitmo essi nella onorevole impresa ,
T! aqcorrano

altri ancora; e sieno certi della gratitudine, dell' amore di quanti

hanno in m%

egio la italiana lelleratura.
'" ' " '
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Cenni sopra il Bullettino meteorologico dell'Osservatorio del Collegio Romano^
compilato dal ch. P. A. Secchi.

Riuscira, per nostro avTi'so, assai gradito a chi si diletta delle scien-

ze fisiche il Bullettino metcorologico dell'Osservatorio del Collegio Roma-
no, con Corrispondenze e Bibliografia, per I'avanzamento delta Fisica.

terrestre, compilato dal ch. P. A. Secchi e pubblicato in Roma, nei gior-
ni 1 e 15 di ciascun mese, per muniticenza del Principe D. Baldassare

Boncompagni ;
di che

prendiamo
a dare c[ui un sufficiente ragguaglio,

con una rapida analisi dei primi sei numeri gia usciti in luce.

I buoni studii delle cose natural! hanno per loro proprio fondc?mento

1'accurata notizia de'fatti e de'fenomeni, le mutue loro relazioni e dipen-
denze, le modificazioni recate dal tempo, dal hiogo, dallo stato interno

ed esterno degli obbietti in cuii si effettuano, e quell' insieme di crrco-

stanze, onde poi ,
con sotlili e rigorose induzioni si possonp dedurre le

leggi a cui si reggono, e le conseguenze pratiche rispeUo priBcipalmente
alia nautica

,
all agricoltura ,

all' igiene pubblica. TraUata per tat mode,
la meleorologia si allarga in campo vastissimo, abbraecia tutle leyicis^-
situdini della nostra atmosfera

, ed e percio collegata con tutti i rami
delle scienze fisiche, e piu specialmente con quelle che risguardano il

calorico, I'elettricita, il magnetismo. Le osservazioni giornaliere ripetote
costantemente ad ore fisse, e registrate con bell'ordine, somministf^no

propriamente la materia allo studio
;
ma a poco gioverebbe il venfrne ac-

catastando copiosi volumi, se non si attendesse pure a scrutarne di mano
in mano i procedimenti , paragonandpli con

cjuelli degli stessi fenoroeni

accaduti in altri luoghi, in altri tempi, in somiglianti o diverse circostan-

ze, per inferirne le connessioni, la ragione, a dir cosi, specifica e le cause

per cui si diversificano fra loro.
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Di qui e manifesta la necessita che siano pubblicate, e messe solto gli

occhi de' cultori della meteorologia ,
le osservazioni corredate di oppor-

tune discussioni
,
e svolte con ampiezza sufliciente a dare us' idea hen

chiara del modo con cui succedettero i fenomeni posti in nola; non ba-

stando per lo
piii

i risultati medii a fame conoscere le piii importanti

singolarita. Per cio che riguarda i soggetti di osservazione, i meteorolo-

gisti (in qui comunemente si tennero paghi di segnare le \ariazioni della

pressione barometrica ,
della temperatura, dell'umidita e de' movimenti

prodptti
nell'aria da queste cause; ma recenti ricerche hannp dimostrato

che cio non basta, ove non aggiungasi lo studio delle variazioni del magne-
tismo terrestre in connessione colla elettricita atmosferica. Posspno altresl

tornar giovevoli ,
ed essere argomento di

prpficui
studii particolari ,

le

ricerche sopra le influenze delVozono, dei miasmi ecc., benche finora,

per 1' indole loro molto incerta ,
non possano entrare in un sisleraa rego-

lare di osservazioni. Ma soprattutto importa di tener conto del corso del

sole, che e la causa prima delle \ariazioni atmosfcriche, e notare le vi-

cende cui puo soggiacere il suo stato fisico. Imperocche i fatti chiarirono.

che accadono a grandi interyalli periodici certi fenomeni sulla terra
,

i

quali dipendono da modificazioni della superficie solare: di che basti re-

care ad esempio il periodo magnetico decennale, che corrisponde al pe-
riodo delle macchie solari. Talche lo studio della meteorologia , nella

sua pienezza, tocca da una parte alia tisica degli imponderabili, e dal-

1'altra aH'astronomia
,
e s'aggira sopra 1'obbietto di tutta la fisica del-

1'atmosfera.

La diffusione, per le stampe, degli studii fatti da ciascuno, massime

quando si pervenisse ad ottenere una certa uniformita di metodo, e il

mezzo piu acconciq per farli progredire a gran passi,eyitandosi di rifare

il glti fatto, o di sciupare il tempo e le \eglie in indagini gia da altri ri-

conosciute inulili
,

e giovandosi ciascuno dei lurni di tutti gli altri.

E questo e propriamente lo
scopo

che si propose<il ch. P. A. Secchi nel

compilare il Bitllettino meteorologico, nel qale altendera a registrare i

layori e le scoperte fatte nella meteorologia, non pure nei rami suoi pro-

prii e diretti ,
ma eziandio negli altri che ad essa per indiretto si atten-

gono, quali sono la tisica gentrale, la fisica terrestre, la nautica , 1'a-

stronomia, 1'agronomia e la botanica, sceglicndo pero sempre quelli che
in esse hanno correlazione unicamente colle vicende atmosleriche o colla

loro teorica.

Con tale intendimento il Secchi ha lermato nel seguente modo la par-
tizione.e la contenenza del suo Bullettino. 1." Nel foglio che si pubblica
alii 15 di ciascun mese, si reca una particolareggiala rivista meteorolo-

gica, con le osservazioni fatte nel mese precedente, impiegando i quin-
dici giorni d' intervallo al laborioso compito di fare le

riduzipni,
le di-

scussioni e costruzioni grafiche indispensabili ad esporre i fatti scientifi-

camente
;
ed a distribuire acconciamente in nitido quadro tipografico i

dati numerici. II quale indiigio e anche richiesto dal proppsito
di rende-

re piii proticua tal rivisla mensile, corredandola di studii comparativi

sopra i fenomeni notati altrove, yalendosi percio dei listini metcorologici

telegratici deH'Osservatorio di Parigi e d'altre corrispondenze. 2.' L'Os-

servatorio del Collegio Romano
,
dovendosi considerare come centre

principale di tali corrispondenze, da per esteso le sue osservazioni me-
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teorologiche, aceompagnandple di quanto si ebbe di
piii sostanziale e ri-

kvante intorno alle magnetiche, come pure intorno allo stato della su-

perficie soiare. 3. Gli estratti delle Corrispondenze tengono il terzo luo-

go, ridotte per quanto si puo, a modulo unifprme ;
e servono special-

mente a tener conto dei fenomeni straordinarii , e soprattutto delle epo-
che dei massimi e dei minimi del barometro, delle meleore ottiche, dei

terremoti
; degli aeroliti ecc, 4, Vengono poscia memorie e discussioni

intorno a soggetli di meteorologia od a precedent! lavori; di che 1'Osser-

yatqrio Romano fc gia copipsamente provveduto, e ne sara cresciuta la

dovizia da parecchi yalorosi cultori di queslp ramp delle scienze fisicbe,

i quali saranno lieti di veder cosi pubblicati i frutti de'loro studik 5." Da
ultimo un luogo a parte e riserbato ad estratti e compendia, od anche a

traduzioni di altrui layori mplto important!, eome a cagione d'esempio,
invenzioni di 'strumenti , sperimenti, fenomeni straedinarii ecc.

La contenenza dei primi s&\ numeri gia pubblicati risponde egregia-
mente a questo bel disegno. Nel nnm. 1."

, dopo un' introduzione intesa

a chiarire il modo, con cui sara condotta 1' opera di questo periodico
scientifico , si viene alia minuta descrizione dell' Osservatorio e dei pre-

cipui strumenti, notandone la postura ,
le dimensioni , la

t'prza ,
le ore di

osservazione, le cautele usate per accertarne le indicazioni , il modo con

cui queste sono registrate e ridotte ecc. Questa descrizione ,
che si

eontiaua
,

coll'
aiutp

di incisioni e figure nei numeri seguenti ,
riesce

opportunissima per indifizzare quei cne si dilettano di tali studii
, sopra

la maniera di fornirsi e valersi degli strumenti piii acconci aH'.uopo ;
e

gioverav speriamo, atl iniziare e promoyere quella nniformita di metodo
da cui vuple aspetlarsi grande \antaggio ad otlenere lo scopo delle os-

servazioni meteorologiche. Viene quindi )a ri-vista meteprologica
del

Gennaio
, diyisa in tre precipui capi. 1.' Barometro. E qui il Bullettino

nota il
giprno, 1'ora, 1'intensita, le variazioni successive delle burrasche

harometriche
,

a cui
risposero tempprali e piogge. Un doppio specchio

dei minimi e dei massimi barometrici, ottenuti dal meteorografo, segna, a

cosi dire ,
il corso di tali tempeste ;

ed un secondp speochio dello stato

medio del barometro per ciascuna delle tre decadi in cui e spartilo il

mese, ne Mppresenta re altezze alle ore 5 e 12 antimeridiane, ed alle 3

e 9 pomeridiane. 2 Termometro. II somigliante si fa pel termometro, per
cui e aggiunto un quadro dei medii delle massime e minime tempera-
ture diurne, come pure la pioggia, 1' evaporazione e la radiazione solare.

Si trapassa quindi a discorrere dell' umidita assoluta e relativa, la prima
delle quali e la pressiodie del vapore acqueo esistenle nell' aria ,

e la

seconda la frazione di saturazione
;

di che si r-ecano i yalori numerici

espressi in millimetri, si per ciascuna decade, e si per tutto il mese r

alle ore 7 antim.
,
a mezzodi, alle 3 ed alle 9 pomeridiane. Si espone

quindi lo stato del
cielp,

la direzione ed intensita dei \euli e la qualita
ddle nubi. 3."

Maqnetismo
ed Eiettritita.. Esaminate le variazioni ma-

gnetiche indicate dal bifilare , dal declioometro e dad magnetometro a

bilancia, rispondenti alle mutazioni dello stato elettrico dell' atmosfera ,

del yento, e delle condizioni del cielo, la rivista si chiude coH'accennare

ad ingegnosi sperimenti fatti dal Secchi ,
intorno al punto se le pertur-.

bazioni magnetiche si dovessero attribuire a
cprrenti

elettriche circolanti

nel globe, ed originate principalmente dalle yicende meteorologiche. Da



SCIENZE NATERALI 607

questi sperimenti fu chiarito, non solo che, in un filo da Castelgandolfo a

Roma , esisteyanp forti torrent! ad ogni perturbazione magnetica , ma
eziandio che il giro delle correnti va perfettamenle d' accordo coi rnoti

dei magneti e specialmente
del bifilare. Di che e da leggere la Memoria

stampata nel Giornale di Roma del 23 Gennaio 1862. A compinaento
della Rivista meteorologicadelmm. 1. vengono quattro grandi em-
tide tavole, in cui ne sono registrati, di per di, enelle ore spyraccennate,
gli eleraenti numerici. Con la stessa forma sono fatte le Rivute del Feb-

braio, nel n. 2.; del Marzo nel n. 4.
; dell'Aprile nel n. 6.

Abbiamp con qualche ampiezza indicate le materie del 1." numero
del Bullettino , per dare un saggio della piii rilevante fra le parti ond' e

composto. Ma pure dobbiamp tar qualche cenno sulla contenenza dei

susseguenti, nei qualt leggonsi parecchie belle e speciali traltazioni, at-

tissime all' uopo di sempre meglio chiarire il buon metodo da doversi

tenere nella disamina dei fenonieni meteorologici , afliiie di raccoglierne
buon frutto. Cosi nel num. 2. trovasi una bella Nota del cb. Protessore

Luigi Palmieri sopra i fenomeni elettrici, osser>'ati nell' ultima eruzione

del Vesuyio, avveiiuta nel Dicembre del 1861, II Palmieri attese allora

precipuamente ad investigare 1' origine e 1' indole di quelle iblgori, che

spesso vedonsi guizzare in mezzo ai vortici di fumo cinerep, spinto fuori

dalle bocche del Vulcano; e recate in questa nota le indicazioni sopra

cip ottenute da delieati strumeuti, tolse a discutere le yarie ipotesi con

cui spiegarne le cause, e chiarire come avYenisse che in certe congiun-
ture aveasi il segno dell' elettricita positha, e in certe altre della ntga-
tiva

;
che il guizzo della folgore or volgeasi alle parti sovrastanti delle

nubi cineree, ed ora alle sottoppste
: e da ultimo come il yapore acquea

si caricasse e scaricasse d'elettricita positnra. ::,,

^Nel num. 3. leggesi un importante articolo inteso a inettere sotto gli
occhi il mpdo, onde valersi con vantaggio degli elementi somministrati

(iaila Gorrispondenza telegrafica meteorologica, istituita all' Osservatorio

di Parigi dal signor Leverrier, esemplando una studiata discussione sopra
il corso delle burrasche aeree. Intorno a che 1. riceccasi la qualita e la

distribuzione delle osservazioni
;

2. si determina il modo piu appro-
priato di discuterle; 3." se ne inferiscpnp

i risultati piii generali; 4." si

trapassa qbiudi alle deduzioni piu speciali ;
5. e da ultimo, a man i era di

conclusione, si ricava il \alore relativo delle due precipue ipotesi con
cui si tento di espprre la

teprica
di tali burrasche atmosferiche ; delle

quali ipotesi Tuna tiene che siano grandi onde, Taltra che siano
ciclpni

o

Tprtici. Or
p!a questo saggio di discussipne risulta che amendue, nei de-

biti loro limiti, possono efisere vere; in quanto nelle grandi vicende
sembra dominare la mera slruttura ondosa, senza decisp rnoto rotatorio :

nellc pLccole inveee, da altri latti ben accertati, e sicuro il motp vorticpso.
Nel n. 4. cominciasi una serie di Memorie sopra la connessione

delle YAriazioni magnetiche colle meteorologiche ; che yogliono
essere

lette da capo a fondo, tanto sono concise e rilevanti ,
si che non torna

possibile il compendiarne in pochi cenni la sostanza. Nel n. 5. si ha un
estratto di due operette, una delle quali e un commento dell'altra , sopra
la

quistione dell'argomentare, con qualche fondamento di esattezza, dalle

indicazioni del barometro, qua! sia per essere lo stato futuro del tempo ;

al quale intento e d'uopo conoscere 1." la pressione media di un dato
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iuogo ;
2.' gli estremi delle sue variazioni. E il Secchi

,
nel fare questo

estratto, aggiunsevi le
riflessiqni opportune a tal soggetto nei nostri cli-

mi, ricayandone : 1. quanto sia irragipnevole
il fidarsi ciecamente delle

iscrizioni fatte sui barometri costruiti in altri climi e sotto altre latitudi-

ni
;

2." che non tanto le variazioni assolute, quanto le relative possono
valer d'indizio delle prossime burrasche; 3." che propriamente il baro-

metro nonpredice, ma accompagna le burrasche. Imperocche sebbene il

barometro mcominci a calare quando non vedesi aucora la burrasca, ma
questa si sta preparando ; luttavia esso realmente ne' suoi raoti va di

5>ari passo con le fasi di quella ,
ed il minimo d'altezza barometrica coin-

cide col massimo della burrasca stessa. L'annunzio che se ne-cava, e fon-

dato su cio : che la diminuzione di pressione deve necessariamente arri-

^are a certo grado, prinaa che se ne vedano gli effetti nell'atmosfera ;
e

cosi pure, nientre comincia a salire, la burrasca e gia passata pel suo

massimo. Ma accade spesso che 1' atmosfera e cosi ingprabra di vapori ,

fche e necessario un certo tempo prima che o si precipitino in pioggia o

siano altrove
trasportati ; di che vuolsi tener conto precipuamente nelle

gnandi burrascbe mvernali dei nostri climi, (]andp le onde barometriche,
come dimostro il Secchi nella mentovata discussione, sono vastissime e

jion possono passare cosi facihnente, ne arrivare tanto presto a livellarsi.

Onde si spiega perche talora, anche malgrado il Yoltare del ventp al nord

d il salire del barometro, pur continui la pioggia e il tempo cattivo ,
sic-

ohe il cielo non si rischiara che il giorno appresso. Viceversa una calata

notabile puo essere senza pioggia 1. se 1'aria sia molto asciutta
;
2. se sia

:accompagnata da un vento caldo, che impedisca la condensazione del va-

pore. II quale ultimo casp
e frequente in estate, quando soffiano i yenti

sciroccali caJdi e brucianti, perche sebbene sia 1' aria enormemente carica

di vapore, pure questo non si condensa e non precipila in pioggia, ma si

.sostiene in istato elastico per 1'alta sua temperatura. Cpmunemente, dopo
questi venti caldi, 1' aria si trova molto pregna d' umidita, e se il Tento

-volti a tramontana per libeccio e ponente, la pioggia viene a lemperare

tquegli ardori snervanti ;
ma talora pure la stessa tramontana, essendo

-molto secca, non determina una soprasaturazione da cui abbiasi pioggia.

Laonde, post! quest! principii, inferisce il Secchi che le \icende del tem-

.po , secondp le indicazioni del barometro, sono sempre intelligibili ,
ma

Jion cosi faciimente possono preyedersi,
I'uorche combmando le indicazioni

;del barometro con quelle degli altri strumenti meteorologici ,
e special-

jiiente dello stato del cielo, quando il tempo e \ariabile.

Questi pochi cenni, sebbene siano lontani dall' adeguare 1' importanza
^del^opera impresa dal Secchi, basteranno, speriamo, a fame compren-
xlere il valore, quanto al progresso degli studii meteorologici, perche con
.essa e molto ben avviata quella

difficilissima
parte

del coordinare le os-

-^ervazioni a scopo determinate, collegandone le induzioni e le scoperte,

per forma da preparare gli elementi d'una teorica fondata sui fatti.

; I- 'I: (fV> t> '.:3'iji,V';,'; ; ii y->i jao:> Oiioa OUlltl ,>h.
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STATI PONTIFICII. 1. Cpncislori e nomina ; di Vescqvi 2. Pubbliche preghlQr.e
straordinarie per la prossima Canonlz/^azione ; dimoatrazioni del popolo
roraano al Santo Padre; Triduo a S. Maria sopra Minerva; Festa di S. Fi-

iippo Xeri 3. Prima offerta dal grodolto della Lotteria dei dom al San-
~-lo Padre 4.. Ricevimeuto del Vicere d'Egitlo 5. -Aperture dell'Ac-

.cademia di Religione cattolica 6. Msita del S. "Padre al suo Ministro

dclle Finanzc 7. Smentita del Giornah di Roma alia Gazzettu di Miidno. .

1. La Sanlita di Nostro Signore Papa Pio IX, nella. mattina del 15

Maggio, ha tenuto nell'Aula negia del palazzo apostolico Yalicaaio, un

Coricisto.ro pubblico- preparatprio
all' Alto sqlenne della Canonizzazione;

al quale intervennero i Cardinali, Patrrarchi, Arcivescovi e VCSCOYJ pre-
Bcnti m Roma, come pure i Collegi de' Prelati, il Senate Romano, i per-

sonaggi soliti assistere.al pubblico Concistbro, il Segretario de' sacri

Ritj,"il Promotore de-lla fede e gli Ayrocati Concistoriali. Con latina ora-

zltmc, riferi, sopra il
martirip

ed i

miracpli delB. Pietro Battisla e de'suoi

vcntidne conipagni dell'Ordine de'Minori Fraucescani, nonche del B. Pao-

lo Michi c suoi due socii d'el.la Compagni'j di Gesii, il R. D. Francesco

Morsilli, che peroro per' la Canonizzazione dei medesimi. ll-simiglianle

iece.il sig. Giovanni Battista De Dominicis-Tosti, riferendo sopra le
yirtii

ed i miracoli del B. Michele dei Santi. Dopo di che Monsignpr Pacilici,

stando alia sfnistra del Soglio pontificip, come Segretaj-io dei Brevi ad

Principes, in latino sermone risporidendo a quegli Avvpcati Concisloriali,

che erano
inginpcchiati

ai gradini del
trpno,

a norae di Sua Santita'disse*

iivcr la Bealitudine Sua in'aftimb di slabilire la solennita della Sacra Pcn-

lecoste, Domenica 8 giugno, per coinpiere la implorata solenne Canoniz-

zazione. Riserbarsi pero di^sentire in Concistoro semi-pubblico
il. consi-

glio e il parere dei singoli Erai e Rmi signori Cardinal)
,
dei Patriarchi,

Serie V, vol. JJ, fasc. 293". 39 31 Maggio 1862
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degli Arcivescovi e Vescpvi, esortando intanto tutti ad innalzare fervo-

rose preghiere a Sua Divina Maesta, da cui scende ogni lume, perche vo-
lesst prestare la necessaria assistenza in affare cosi grande ed utile alia.

Chiesa.

II mentovato Cpncistoro semi-pubblico fu poi tenuto dal Santo Padre in

Yaticanp, la mattina del 22 Maggio, intervenendovi i Cardinal!, Patriar-

ch!, Primati, Arcivescovi .e Yescovi present!
in Roma, i due primi Tdi-

tori della Rota-, il Seg'retario del Concistoro ed.i Maestri delle Cerimonie.

In esso Sua Santita con breve e grave Allocuzipne, espbsto il martirio in-

contrato per Gesii Cristo nel Gianpoiie dal B. Pietro Battista e dai suoi

yentidue cprapagni delF Ordine del Minori di S. Francesco, nonche dal

B. Paolo Michi e suoi due socii della Compagnia di Gesu, dichiaro di es-

ser proclive ad ascriverli nel Calalogo dei Santi. Prima* perp di venire

ad una decisiohe cosi solenne- e tanlo grave per la CHiesa di Dio, voler

aentire liberaraente apertp
il voto di ciascuno sul rilevante affare. Allora

gli Enii Porporati, i Patriarchi, i Priiuati, gli Arciv.escovi ed.i Yescovi,
un dopo 1'altro, maiiifestarono if loro affermativo parere che si procedesse

a]
solenne atto, tpccando ancpra della oppprtunita di farlo nelle present!

circostarize. Tutti poi, immediatamente dop'o lettp, deposero il loro voto

scritto e munito della propria Grraa, nelle raaui di Monsignor Segretarip
dei Sacri Riti, e di un Cerimoniere Appstolico a cio destmato. Ascoltati

tutti, Sua Beatitudine dichiaro che, stebbene sia pienaniente coutenta del

conseuso universale,diraostrato perche i suddetti Beati vengano sollevati

a tanto onore, nondimeho nulla voleya delinire *se prima non si diman-

dasse nuovamente, con ferventi orazioni, 1'aiuto e il'luine da Dio. Quin-
di al sacro cpnsesso indirizzo ihfocate e comniovecti parole. Dopo cio

Monsignor Fiscale della R. C. A. genuflesso ai gradini del Trono, diman-

do e fece istanza che. dai Protonotari Apostolici, ivi presenti, venisse rp-
gato solenne. Istrumento deH'accaduto. Ed annuendo il Santo Padre, il

Decaiip dei Protonotari Apostolic!, in noiiie ancpra dei suoi colleghi, ge-
nuflessi 4jon lui, ripose : Conficiemus vpbis teslibus, pranunziando queste
ultime parole, rivolto ai Camerieri segreti chiamati a rendere lestimo-

nianza. .

II secondo Concistoro semi-pubblico per deliberare sul gravissifno' og-

gettp della Canonizzazipne fu convdcato per le ore nove e mezzo anti-

meridiane del 24 Maggio, e tenuto dalla Santita :

di
Nostrp Signore nel-

1'Aula Concistoriale del suo palazzo apostolico Vaticano! V intervennero

gli Em! e RiTii signer! Cardinal!
, gl' Illfili e Rmi Monsignori Patriarch!*,

Primati, Arcivescovi e Yescovi presenti in Roma, ed i-Prelati Protono-

tari
Apostolic! ,.i due primi Uditori della Rota, il Scgretario dei Sacri

Riti, il Promotore della' Fede, il Segretario del Concistoro, il Fiscale della

R. C. A., e i Maestri delle Ceremonie ponti'licie.

La Santita Sua apri il Concisloro con una breve Allocuzione, nella

qualc ricordando ! merit! e le virtu del B. Michele dei Santi , Sacerdote

professp
deH'Orcline dei Riformati Scalzi della 'Santissiraa Trinita della

Redenzione dcgli Schiavi, e toccando dei miracoli pperati
da Dio per

'sua intercessiope, manifesto sentirsi prppensa ad aseriverlo nel Catalpgo
dei Sanli. Soggiunse pero che prima di determiuarsi a tanto grave riso-

luzione, voleva seutire intomo alia medesima i suQ'ragi del sacro Conscsso

liberainentc aperti.
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Allora gli pn\i Porporati, ed i Rnii Pfltriarchi, Priiqati ,
Arcivescovi e

Vescovi , serbando I'ordine gerarchico e di anzianila , lessera i loro voti

affcrmativi, che quindi mimiti della
rispettiya tirma furone da ciascuno

consegnati a Monsignor Segretario dei Sacri Rili
,
e ad un Cerinioniere

pontificio a cio deputato.
Raccolti in tal guisa tutti i suffragi, rl Santo Padre dichiafo che-quan-

tunque fosse soddisfalto appieno dell'unanime consenso dimostrato nel-

Tbpinare che il suddetto Beatp sia sollevato- all'onore di Santo, nondi-

raeno prima di venire alia detinitiva sentenza voleva che si continuasse

con ferveuti orazioni a dimandare 1'aiuto e il liime da Dio. Aggiunse poi
che ricorrendo il giorno della Sacra Pentecoste, nella Patriarcale' Basili-

ca Vaticana si riserbava , se
cosi'piacera

al Signore e cosi lo inspirera ;

di promulgare la solenne dichiaraziqne della santita, non solo del B. Mi-

chele, di cui si tratto in quel Concistoro, ma eaiandio dei Bca.ti Pietro

Battista e Paolo Miki e loro compagni Martiri, per
i quali si erano ripor-

tati eguali voti nel Concision) del precedente Giovedi^

Dopo cio Monsignor Fiscale della R. C. A. genuflesso ai gradini del

Trono, fece
[stanza,

annuendo Sua Beatitudine, che dei Protonotari Apo-
stofici ,'quivi present! ,

si rogasse Islrumento pubblico di quanto era ac-

caduto. E il Decano dei ProtonolaFi Apostolici, a pome proprio e dei col-

leghi, che con lui erano' genuflessi , rispose Conficiemus ; e subito sog-

giunse vobis testibus , rivolgeudosi ai Camerieri segreti , inYJtandoli ad
esser testiraoni. -f ,

Un altro Concistoro
pubblico

bbe luogo nell' Aula regia del palazzo
Yaticano la maltina del 21 Maggio; in cui il Santo Padre corapie la so-

lenne cerimonia di dare il cappello cardinalizio agli Emi e Rmi Signori
Cardinali Gargia Cuesta e De la Puente, creati e pubblicali nel Conci-

storo segreto del 27 Settembre 1861. Dopo di che Sua Santita tenne Coji-

cistoro segreto, nel quale ha proposta le seguenti Chiese.'C/wVs Pa-
triarcale di Antiochia nelle parti degl' infedeli, per Monsignor Carlo de'

Cpnti Belgrade, gja Yescovo di Ascoli nel Piceno. Qkiesa Melropolitana,
di Zara in Dalmazia, per Monsignor Pietro Alessandro' Doima Maupas,
prbraos'so da'Sebenico. Chiesa Cattedraledi Lerida 'nclla "Spagna, pel 11.

p. Mariano Pujgllat y Amigo, Sacerdote' Diocesano di Yich, Canonico
in quella Cattedrale, ^e Dottore in Sagra Teologia. Chiesa Cattedrale di

Gerona nella Spagna, pel R. D. Costan.tino Bonet, Sacerdote Diocesano .

di Lerida, Canonico Penitenziei nclla Catledrale di Barcellona, e Li-

ceuziato in Sacra Teologia. Chiesa Cattedrale di Porto in Portogallo,

pel R. D. Giovanni de Franca Castro e Moura, della Congregazione della

Missione, Sacerdote Diocesano di Porto, e gia Yicario. Generate nelle

Diocesi di Nan-Kino, e di Pe-Kinp. Quinai $ua Bealitudine ha annun-
ciata la seguente elezione, fatta per organo della Sagra Congregazione di

Propaganda Fide, dall'ullimo Concistoro segreto all odierno : Per la Chie-

*sa \escomle di Isso, od Issopbli mile parti deal' infedeli,- il R. .D. Gia-

conio Gray^ Sacerdote Scozzese, deputato Coadiutore di Monsignor Gio-
vanni Murdoch, Yescovo di Castabala in parlibus , Yicariq Apostolico
del Distretto Occidental dlScozia. /'up-

2. Per ordine speeiale'del Santo Padre, 1'Emo Card. Yicario avea ecci-

tato il popolb romanoad,imp!orare straordinariiaiuti di grazia alia Chiesa
ed al suo CapK) Vfisibile in terra, si per la prossima Canonizzaziorre e si
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perche la palma del trionfo abbia a cqronare
la lotta che ora si ha da so-

stenere contro iierissimi persecutor! ;
i quali, in Europa con le art! di Giu-

liano Apostata, e nella Cina e nel Tonchino con
cjuelle

dei Neroni e del

Domiziani
, intendono a sterminare la fede cattolica. II popolo fpmano

rispose a quelTinvito con affollarsi a pregare nelle Basiliche Patriarcali,
in cui era esposto all'adorazione il Santissimo Sagramento, massime
sulla sera quando faceansi le preci prescritte da Sua Santita. Ma oltre

ogni cre<tere fu ammirabile la sua pieta verso Dio
, e la sua deyozione

yerso il Santo Padre, di cui ebbesi memorando spettacolo a S. Giovanni
in Laterano la Domenica 11 Maggia, a S. Pietro in Vaticano il'Mercoldi

14 * e a Santa Maria Maggiore la Domenica 18
;

nei quali giorni Sua
Santita con tutto il Sacro Collegio e 1' amplissima corona di Yescovi

d'ogni parte del mondo cattolico present! in Roma-, vi si condusse per
assistervi alle funzioni de1la sera. Quivi fu

accplta
da una moltitudmfr

straordinariamenle grande di romani e di forestieri
, cbe con lei prega-

rono prostrati nel tempio, e poi quando Sua Santita ne usciva la saluta-

rono con grida unanimi e prolungatissime di Viva il Papa Re.

Nei giorni 22, 23 e 2i di Maggio ebbe luogo nella cbiesa di S. Maria

sopra Minerva un triduo solenne in onore della Vergine SSma s6tto il ti-

tolo d\Auxilium Chri$lianorum. Se nei passati anni quesla triduana sup-

plicazione , latta inlieramente a spese private , sponlaneamente olferle

dai cittadini romani, riusci solenne per la ricchezza delle lumin'arie, per
il concorso dei lecleli, per il

decorq delle sacre funzioni celebrate, e sta-

to in qucsto anno veramente solennissrnio, essendoche nulla poteva desi-

derarsi ne di piu magnitico, ne di
piii divoto per tributareTossequio del~

la riconoscenza al Signore e della gratitudine a Maria. II sacro tempio ,

cosi nobile di drnamcnti, imparadisava colla splendidezza slbggiata dei

ceri onde per ogni parte era illuminate. Sulla porta maggiore si leggeva
la seguente iscrizione : Virgo Immaculata Christianae gentis AdiutrLv

' Deum Filium tuum adprecare Ne tradat bestiis Animas confi-
dentes sibi. La gente di ogni ordine e condizione vi trasse con si accal-

cata Iblla, che fu bisogno aprire la grande porta perche i diyoli che tace^

yano pressa di entraro, potessero dalla piazza appagare il desiderio dl

ricevere la benedizione del Venerabile.

Le funzioni vennero celebrate con 1'ordine e metodo che dielro 1'invito

sagrq dell' Emo e Rmp sig. Cajdinale Vicario , erano state designate.
Predicarono sulle glorie e sul patrocinio della Madre di Dio, nel primo
giorno, il P. Lettore Pio Masini

,
nel secondo il P. Lettore Pio d'Ange-

lo, nel terzo il P. Maestro Girolamq Pio Saccheri, tutti tre Domenicaiii.

E la trina benedizione coll' Augustissimo Sagramento vennc impartita
stJccessivamente nei tre giorni dagli Emi e Rmi signori Cardinal! Ville-

court, Altieri, Yescovo di Albano e Gamerlengo di S. Chiesa, e Bedini.

Arcivescovo Vescoyo di Viterbp e Toscanella, titolarc della stcssa Chie-

sa, il qualc dispense eziandio il Pane degli Angeli ad una moltitudine

grande di fedeli ; che nella mattina della Domenica si accostarono alia

mensa Eucaristica. Nelle ore pomeridiane della stessa Domenica
, dopo

il Vespro ,
1' immagine di Maria Vergine fu processionalmente riportata

al Monasterp di S. Caterina a Montemagnanapoli ;
e 1'accompagnamenlp

Tatto dai religiosi Domenicani era seguito da concorso numerosissimo di

pie e divote persone ch'p recitavano il santo Rosario. Di tal inodo i Ro-
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Biani
, pieni di fiducia in Dio e nella.

inlercessipne
della Vergine ,

cele-

brarono la festa, che ricorda uno del trionti piu splendid! segnati nella

storia, riporlato dalla Chiesa so'pra i-suoi nemici nella persona del raan-

sueto Pio VII, di santa e gloriosa memoria.

Ricorrendo nel di 26 di Maggio la festa del glorioso S. Filippo Neri,
detto rApostolo. di floma, si tenne la consueta Cappella. Papale nella

ven. chiesa di S. Maria in Vallicella. La Santita di Nostro Signore, mo-
vendo dalla sua residenza del Yaticano verso le ore dieci antimeridia-

ne, vi si condusse col treno nobilissimo, ayendo in carrozza gli Emi e

Ron signori Cardinal! Gargia Cuesla e De la Puente. Terniinata la sacra

cerimonia, Sua Santita fece ritorno con lo stesso corteggio all' aposlolico

palazzo Yaticano.

L'andata della Santita Sua alia Yallicella ed il ritorno da essa chiesa ,

ebbe tulta la solennila di una ovazione, cui le piii sentite manifestazioni

della riverenza e dell'amore facevah.o-a gara di rcndere singolare. Le anlpie

contrade, per le quali il pontificio accompagnamento incedeva maeslo-

samente grave, erano iutte addobbale nelle fenestre e nei balconi da

arazzi e damaschi
,
e da per tirtto il popolo che le-riempiva acclamaya

ad alia voce con gli evviva, che con crescente energia raddoppia pgnidi

piu, -a far palese la sua fede allc prerogative sublimi del Vicario di Gesii

Cristo e i senttraenli del c.uore verso il venerato Padre e Sovrano, e ri-

peteva I'.invocazione dell' Aposlolica Benedizione. II grido di tutti era:

Viva il Papa Re; al quale si mescolava bene spesso quello di: Vt>a

I' Episcopate cattolico, Viva la cattolica Francia. Gli esteri
,
ecclesiastici

e laici, che aumerosissimi sono gia affluiti a questa citta per pascere il

loro spirito divoto con la prossi'ma straordinaria solenhita della Canonizza-

zione, testimonii del grandiose spettacolo, fortemente commossi ,
anche

essi vi presero parte assai viva. Cosi ogni lingua e nazione si fece ad

acclamare al Padre comune dei fedeli
;
e Roma si mosfro, in questa cir-

costanza, nella sua imponente maesta di Metropoli deH'Uniyerso. Quanti
delle lontane region! videro la nieraviglia, lornati alia patria, la ridiran-

110 ai loro connazionali, non potendo lo scrilto aiutare 1'iiiiniaginazione a

formarsene idea chiara e compiuta. .

3. Tra i molteplici argomenti del vcro suffragio universale de'
popolf

pel mantenimento della Sovranita temporale del Papa ,
va spesso ricor-

dato + oltre al Denaro di $. Pietro
, quel si commovente spo'glio.rsi ehe

fanno tante persqne d'.ogni ordine civile
,
e d'ogni sesso ed eta

, dj qiiar-
che oggetto prezioso da offerire al Santo Padre, si per dargli un tribute
di sudditanza e un attestato d'amore, e si per concprrere a'j alleviare le

angustie in che' versa 1'erario
pontiticio. La Lotteria -istii.uita per quest!

doni ha gia venduto un grandissimo nuraero di biglietti , e la Commis-
sione, che a cio presiede, ebbe, il venerdi 23 Maggip , Y onore di essere-
ricevuta dal Santo Padre, per deposilare a' suol piedi la somraa di scudi
romani 13,500, primo prodotto di codesla vendita.

4. II Vicere d'Egitto, S. A. Mehemed Said, dopo breve fermata a

Napoli (dove tutlo si pose in opera per distorlo dal proposito di visitar

Roma) , approdo a Civitavecchia alle ore sette del niattmo di Giovedi 8

Maggio, e sceso appena dalla sua fregata da guerra Saiak-Bachri
, per

la lerrovia se.nevenne con numeroso seguito a R6ma. Poco dopo il suo
arrive S. A. fu ossequiata d%S. E, Rma Mons. Borroraeo Arese

, Mag-
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giordomo del Santo Padre
;
e nella.mattina del giorno appresso fu visi-

tata dall' Emo Card. Antonelli, Segretario di Stato. Sul mezzodi del Sa-

bato 10 Maggio il Yicere stesso , col convcniente corteggio, si reco al

palazzo apostolico Yaticano per fare atto di omaggio alia Santita di No-
stro Signore; c, ricevuto.cogH onori dovuti all'alto SLIO grado, fu dal

Santo Padre accolto con 1' usata sua amabilita e trattenuto a colloquio ;

dopo di che S. A. presento a Sua Santita le pers'one del sup seguito.
Passo quindi a complimentare 1' Emo Card. Antonelli

; .dopo di che mos-
se verso. Civitavecchia , dove trovo graziosi e splendidi donativi offerti-

gli dal Santo Padre. Ripreso mare, si soffermo sol pochissimo tempo
innanzi al "porto di Livorno ,

dove il Goyerno piemontese aveagli appa-
recchiata una pomposa mostra di guardia nazionale, che riusci inutile;

poiche il Vicere continuo
,
senza loccar terra, il suo viaggio a Marsiglia.

Al qual proposito si legge nel Giornale di Roma quanto segue i La
Perseveranza di Milano in una delle .soli te- sue menzognere corrisponden-
ze da Roma ,

si fa scrivere
,
che il Vice Re d' Egitto fu di passaggio per

laDorainante , essendone partito, dicesi, disgustatissimo delle accoglien-
ze.avute dal Goyerno papale.-E inutile fermarsi sulle hugie che inliora-

no quest'annunzio ,
il quale finisce concludendo che il.Vice Re ebbe ra-

gioue di noh essere troppo soddisfaWp dell' etichetta della S. Sede. L' ac-

coglienza cheS. A. Mehcmed Said, Vice Re d'Hgitto, trovo in Roma e da

parte del S.. Padre, fu
descrjtta

nel nostro N. 107 del 10 Maggio, ed
;
e

attestala da fatti irrefragabili, bastauti a dimostrare-i riguardi che per lui

si adoperarono, e dei' quali- parti penctrato. Nqi dircmo di piu al cor-

rispondente della Perseveranza , e agli altri di lui consorti di raenzogna ,

che 1'Altezza Sua non contenta dei sentimenti di grato'animo esternati in

Roma
; giunto appcna in Livorno voile rinnovarli con lettera scritta all'Emo

e Rmo sig. .Cardinale Segretario di Stato, nella quale pregavala di porge-
re al Santo Padre i suoi sinceri ringraziamenti pei modi amabili e per le

delicate attenzloni ,
di cui in Roma era stato 1'o^getto,

e di volere espri-
me're a Sua Santita , quanto >egli .rimaneva sensibile alia graziosa acco-

glienza che la stessa Santita Sua erasi degnata di fargli, assicurandola che

si stimera felice se vorra
conservarg^li

la sua alta benevolenza.

5. Nel di 1. di Maggio I'Eminentissimo Cardinal Mertel apri le torna-

te dell' Accademia di Ucligione cattolica con un dotto discorso, intorno

1'autorjta che ha la Chiesa di stabilire leggi e norme sopra cose eziandio

tem.porali, se sieno connesse colle spirituali. La verita di ques4a propo-
sizione fu da lui fatta scorgere conpiena evidenza nel dogma fondamen-
tale che la Chiesa ebbe da Cristo forma di sociela visibile, e perp vcrace

autorita, che si do.vesse spiegarc sensibilmente su lotto do che inchiude

relazione col fine suo di condurre gli uomini a vita cterna.

Osservava pertan.to il dotto porporato, che gli Eretici de'varii tempi, ap-

punto per sottrarsi a cotesta autorita della Chiesa, le negarono la qualita
da cui rampolla, di essere societa visibile. I governi cattolici, alia lor

volta, senza disdire il dogma, si sludiarono di senipre menomare 1'azione

e d'incepparla ad ogni tratlo. Or quale frutto ne abbiano essi raccolto lo

vede ogriuno.
E qui 1' argomento conduceva naturalmente 1' oratore a parlare della

condizione della Chiesa sotto il govcrno dc'riyoluzionarii. Cpstoro all'ein-

pieta degli eretici, ed all' ambizione de'regalisti aggiungono il dileggio
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della
ippcrisia, buccinando di aver essi trovato il mododi comporre il

lungo dissidip fra lo Stato e la Chiesa raettendo in alto la formola Li-

bera Cliiesa in libero Stato. .Ma che intendono essi per Chiesa? Sua
Eminenza interrogando i

lorq fatti, egregiamente risponde, che Chiesa,
secondo essi, e ogni setta religiosa che professi 1'errpre.

Chiaro e dunque
che la Chiesa cattolica, maestra infallibile di verita, non puo godere il

faruoso privilegio ; almeno in cio clie dia a traverse alle passiooi ed ai

capricci de'-governanti. Del tutto conform! a
questa spiegazione sono i

due altri principii che dicono Separazione deilp
Stato daila Chiesa

Libero alia Chiesa lo spirituale, /come allo Stato il temporale. In forza

del primo, lo Stato si protesta di non riconoscere Chiesa, ne 1'autorita di

lei : col secondo si attribuisce il diritto sopra ogni cosa che senla di tem-

porale. .Or dunqu.e-che riinarra ai Vescovi e parroci, salvo che la certezza

di esser
tradottj

dinanzi a' tribunal}
, per qualuuque atlo che il Go-^eruo

piacera di qualificare come nsurpazione di un suo diritto' temporale?
Ma dicono che e necessaria cotesta separazione dello Stato dalla' Chie-

sa-.; perche 1'uuo ha bisogno supremo di progresso,' e 1'altra e immobile
di sua natura. E qui rEminentissimo soggiugneva che a questa sciocca

difficolta si e
risposto le.mille volte, e mille volte si e fatto notaie, che

in questo solo e immobile la Chiesa, ehe non puo rinnegare il deposito
delle verita, che le ha affidato il Figliuolo di Dio, ne insegnare 1'errore.

E questa una disgrazia? Pur troppq, per coloro che odianp la luce. Del

rimanente quanto a vero progresso, anche 'nelFordine
politico

e civile,

basta riguardare nella Storia de' tempi passati perconoscere quanta e

.quale civiila frultasse all' Italia ed alia Europa intera la benetica influen-

za della Chiesa. Chi poi ne volesse intuire la cagione ,
studii nella sua

legislazione e vi scorgera.i germi fecondi di que' moltissimi beni, che
secondo le leggi del vero progresso ppssono scaturire da Lei ne' diversi

tefflpi, e fra le diverse condizioni social!.

E questo e il breve sunto del Discorso di Sua Eminenza. Dalla impor-
tanza de' capi da noi toccati leggermente ,

e dalla vasta dottrina del-

1'Oratore puo ognu'np argqmenlare 1'eftetto della Orazioue, e la soddisfa-

zione de' molti e scelti uditori che 1'ascoltarono.

6. II Santo Padre nel recarsi nelle ore pqmeridiane del
giqrrio

7 Mag-
gio, secondoche ha costume, in treno ordinario al passeggio, degnossi
di andare al palazzo Maccarani sulla piazza di S. Eustachio, ove ha di-

mora S. E. Ruia Monsig. Giuseppe Ferrari, Tesoriere Gencrale della R.

C.A.. e Ministro delle Finanze, da qualche tempo tenuto in letto dalla

gotta, per onorarlo di una consolanle visita. Questa sovrana degnazione
quanto' commovesse si illustre e henemerito Ministrq non e a dire : il

Santo Padre si traltenne presso di lui per lo spazio di tre quarti di ora

in amorevole conversazione
j
ed al conforto della sua augusla presenza

si piacque sul partire di aggmngere Y Apostolica Benedizione all' illustre

infermo ed alia npbile sua famiglia ,
che andra

sempre gloriosa di questo
tratto singolarissimo di considerazione ricevuto aalla Santita Sua. La
folia, che avea riemprta-la piazza e i dintorui, all'uscire del cprteggio
pontificio saluto il Santo Padre con le usale vivissime acclamazioni,

7. Nel Giornak di Roma dei 16 Maggio si legge la seguente noterella

ufficiale. Nel nostro numerp 60 dei 20 Marzo di quest'anno veune ufiV-

cialmente smenlito, quanto i giornali rivoluzionariid' Italia aveano pub-
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blicato all' appoggio di eerie rivelazioni di un abate Isaia, inlorno a sup-

poste trattative, che qucsti alfewnava passate tra 1'Erao e Rmo sig. Cardi-

nale Segretario di Stato e 1'avvocato Salvalore Aguglia. Fu allora dichia-

rato tra 1'Erao Cardinale e quest' Ayvocalp non esser passata altra rela-

zione, iranne quelle che riferivaosi ad afi'ari dell'Ordine Costantiniano,

pei qualiaveva I'Aguglia speciale mandate dal Governo delleDue Sicilie.

La Gazzelta di Milano di Sabalo, 10 corrente, in una s\ia corrispondenza
da Napqli, tprua ed insiste suite smentite allegazioni. Avvertiamo che,

quantosi nar'ra in quella corrispondenza, eccetlnale le allusioni alle trat-

tative ^irca 1'Ordine Costantiniano, non e che un
tessutp

di sfrontate

bugie, da farsene quel contp, con che gli uomini scnsati accblgono le cor-

rispondenze o i telegrammi-, che astulamenle si fan supporre partiti da

Roma, per recarne false notizie ai giornali rivoluzienari.i.

*'
STATI SARDI (Ntislra Corrispondenz-a]. 1. 1 cond<lfiati a morte di Sa.^sari ed i

ladri del signer Parodi 2. II furto politico 3. l"n
cplonnello tjarihal-

diiio tra i ladri -4. Tentative contro il Tirolo 3. Circolare del Mipi-
.' stero conlro Garibaldi 6. II Ministero snientUo 7. Stragi 'di Bre-

s.cia 8. Prolesta fvilmiiiante di Garibaldi 9. Infamia e codardia della

Gazsetla ufficiale 10. Serriiestro del D'tnlto 11. Processo del Ye-
scovo di Bergamo 12. Proibizioiie' ai Yescovi di andare a Roma.

1. lo chiudeva la raia precedence corrispontlenza, dicendovi che la

capitale in quel giorno era' colta da graode stupore e timore per due

gravissimi falti. L'uno era che il procurator del 'Re in Sassari troyavasi
rinchiuso con -tre condannati a morte in uFsa sccreta del carcere, i quail
minacciayano di scannare quel magistrate, -se loro non veniva accordata

la grazia della vita. Dopo parecchie ore di crudele angoscia si riesci a

lorre loro di mano quel magistrate, che cosi iinprudenle.menle si era la-

sciato cogliere al laccio. II mode con cui sl.venne a capo di sottrarre il

j)rpcuratore -del re non e ancora ben cono'sciuto. Pare che un vecchid uf-

fizialejn ritiro, che conpsceva uno de'tre condannati, abbiagli fatto capire
che'avrebbe ottenulo plena grazia d'ogui pcna, se faceva in modo di li-

herare il procuratore-.del Re. Ad ogui modo tulti e tre i condannati, penti-
tisi dell' operate, si gittarono a piedi del'magislrato, lo scongiurarono a

perdpnarli, e gli aprirono la porta della sccrela. Si crede che tutto que-
sto sia accaduto per connivenza, anzi per tradimento dei carcerieri, alcuni

dei.quali furono immediatamente arrestati.

L' altro Auto era il furto falto al signor Parodi di Genova. Qifesti per
sollcciiare 1'incuria della noslra polizia ,

!a quale non si da gran briga di

.scpprire
i ladri, gli assassin! ecc. avca promesso 60 mila fr. di niancia a

chiunque sceprisse i ladri
;
od anche un solo di essi. II ripiego del signor

Parodi riusci a meraviglia, e appena' passaii otto.giorni, tulti e sei i ladri

erano nelle n>ani della giustizia. Ecco in breve come avvenue 1'arresto.

La sera dell '8 maggio usciva dal port'o di Genova una para'nzella, YAmor

patrio, dirella .verso il Mar nero a caricarvi del grano. La polizia seppe
che gli aulori del furlo Parodi dovevano im!;arcarsi su quella nave in un
dale punlp del litorale tra

-

la Foce e Neryi. Allora si diede ordine che un

piroscafo il Montebello, con dodici carabinieri a bordo, inseguisse YAmor

palrio; e verso le dieci della sera il Monlcbello raggiuiigeva la paran-
zella,e venuti all'abbordaggio i carabinieri s;i!'arono addosso ai ladrj, che
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sorpresi non tcntarono ncppuredi resistere. $cl furono ammancttati oltre

il capitano, e condotli a Geneva insieme colla
paranzella. Furono trovati

oltre a 300 mila franchi in biglietli, armi d'ogni sorta
,
e due hombe Or-

sini. Chi sia il rivelalore di quest! ladri s'ignora: alcuni TOgliono che sia

lo
stessq capitano della nave ,

il quale avcndo ricevuto 50 mila franchi

dai ladri
per accoglierli suite nave dcH'Amor patrio r credette di agire in

conformitadeiramor patrio denunziandoli alia polizia, per avers"i i 60 mi-

la franchi promessi dal signor 1'arodi.'

2. Ma cio che piu imporla si e che questo furto apre un'era novella nel

regime costiluzionale 'dei ladri
; imperocche come abbiamo gia Yassassi-

nio politico che
,
secondo i nostri liberali modern! ,

non solo puo essere

lecito, ma puo giungerc all'aroismo, come in Orsini, in Milano ecc., eosi

avreino il furto politico cbe aprira la via ad eroi di nuovoconfo. I sei la-

dri del Parodi non solo confcssarono francamente d'aver commesso quel

furto, ma soggiunsero d'averlo commesso per un fine santo, per un'ope
1

ra santissima, cioe per promuoverela causa dell'indipendenza nazionale.

Essi depongono che andati a Genova.per celebrare il 5 maggio, anniversa-

rio della spedizione di Garibaldi alia conquista della Sicjlia, si abbatterono

in un cotale, il quale si cfoceva colonnello dei yolontarii, che loro propose
di perpetrare quel furto, e di dividere il bottino meta per loro, e. meta

pel colonnello,. da impiegarsi ui uria opera di gran vantaggio all' Italia.

3. Uno dei ladri, un certo Ceneri bolognese (come tulti gli altri cinque)

quasi per provare che la.sua asserzione era vera
,
mostro il passaporto

del colonnello garihaldino Cattabeni, che questi avea dimcnticato par-
tendo da Genova, dopo commesso il furto, per recarsi con Garibaldi, che

si trovava ai bagni di Trescorre in Lombardja. Questo passaporto pos-
seduto dal Ceneri fu la scintilla the desto un grande incendio e che ofa

va dilatandosi in modo pauroso. II Iribunale di Genova ordinava Tarre-

slo del Catlabeni , il che
ve'niya eseguito il 12 tli maggio a Trescorre

alia barba di Garibaldi, con cui il Cattabeni si trovaYa. <
Allora il Garibaldi

mandava alia Gazzetta di Milano la seguente lettera. Trescorre 13

maggio. II colonnello. G. B. Cattabeni
,

valoroso uffiziale,'' coperto. di

nobili cicatrici, di condotla sempre intemcrata, venne arrestato,.senza
le formal! ta prescrilte dalle leggi, nella scorsa nolle in quesla casa, e

tradotto in Milano come un malfattore.
lo-ricprdo alpae.se che se il

Governo ha 1'obWigo di far rispettare la giustizia, ha pure 1'obbligo di

rispeltare la dignita dei cilladini e principalmente' dei benemeriti della

patria. Garibaldi.

i. Ma non era il solo Callabeni arrestato : nello stesso tempo si face-

va'no arresti in Brescia, in Bergamo ed in molti altri luoghi, specialmenle
della fronliera Lombarda verso il Tirolo. j\on potendo entrare in tutti i

particolari dei molti fatli che avyennero quasi nello stesso tempo in di-

versi luoghi, accennero i sommi capi. Da oltre due mesi si faceva un

gran muoversi dei garibaldini per prcparare armi
,
denari

,
uomini eniu-

nizioni da guerra per ispedizione ignota ;
dicendo alcuni essere rivolta a

Roma, allri contro il Venelo , altri per la Grecia. Si ordinavano grandi
incetle di carabine e di revolvers ai nostri armaiuoli

;
si facevano a mi-

gliaia le camicie rosse in Torino, Genova, ^Milano ecc.
;
e benche i gior-

nali non facessero
parola

d* questi preparatiyi, tutlavia lepersone un po'

pratiche degli affan le conoscevano, quali piu quali meno perfettamente.
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La
spedizione garibaldina, pome si seppc-dopo, era diretta contro il Ti-

rolo italiano, e cpgliendo 1'occasione che il re si trovava a.
Napoli ,

e con
esso lui tutti i Minis tri, volevano tentar il colpo, sperando di rinnovare le

gloriose geste di Sicilia e di Napoli. Dunque divisavano di entrare per
diverse parti nel Tirolo, mentre una mano doyeva muovere da Ferrara ,

ed un'altra per mare affine di tener a bada gli Austriaci. Di questi divi-

samenti ebbe sentore 1'Austria, la
quale

si prepare a ricevere gli aggres-
sori, inviando riuove truppe ai conbni delta Lombards e del Tirolo. E
a quanto dicesi avrebbe tatto intendere alia Francia cbe qualora i gari-
baldini avessero valicatp-le sue frontiere, il Govern'o auslriaco ne avrebbe
fatto mcasus belli contro il Piempnte. Napoleone III, che

fprse piii d'o-

gni altro oggidi teme le guerra ,
intirao toato al nostro Ministero che ad

ogai costo dqvesse itnpedire.quello scqnsiglialo attentato dei garibaldioi.
Ed in esecuzione deH'Ordine venuto di Frarxcia si procedette agli arresli

dei capi di quella spedizione, e di un gran numero di giovani che ne fa-

cevano parte. GJi arrestati, a quanto ne dicono yarii giornali, sono circa

trecento.

S. E fjui giova.qsservare che non trovandosi in Torino neppure uno
dei Ministri, i quali erano tutti a Napoli a godepe delle fosie che si fanno

al re, il governo del paese era devoluto ^Walter ego di Urbano Rattazzi,
il signer Caprido, segrelario generale del Ministero deH'interno; e questi
trovandosi ammalato, il governt)era tulto nelle mani del famigerato Ame-
deo Melegari ; quindi questi sarebl>e stalo 1' eeculore degli ordini di

Francia contro i garibaldini. II Melegari adunque d'accordo con Carjriolo

mandarono fuori una
circplare

sulla Gazzetta ufpciale, diretta ai Prefetti, per
render ragione al pubblko di quelle catture, e per far conoscere i prov-
fedimenti, che il Governo a'veva fatto rJeT impedire nuovi altcntati. Ecco
la circolare tirmata dal signor Fontana, direttore generale della pubblica
sicurezza o polizia. ^Torino 15 Maggio 1862. II Governo e venuto in

cogniziqne che in vatic parti dello Stato alcuni
sconsigliali

facciano ap-

parecchi militari, e promuovano arruolanieoti clandestmi per una speai-

2ipne, che' vorrebbero far credere intrapresa, se non consenziente*, conni-

Tenfee il Governo stesso. A giustilicare simile impresa si pone innanziun

nome caro al paese e tenuto in grande considerazione dal Governo, e si

tenta con cip indurre credenza, che 1'insensato
tentatiyo ven^a dal mede-

simo eccitato e diretto. II Governo crede avere giusii.niotivi per riputa-
re msussistente

'

quahinque compartecipazione dell'illustre generale ad im-

prese di simil fatta, le quail ad. altro non potrebbero condurre che a com-

promettere.gravemente quanto finora col senno e col valore 1' Italia ha

conseguito. Ella pertanto , signor prefetto, con quell' intelligent e zelo

per la pubblica cosa di cui gi^ diede distinte prove, procurefa di convin-

cere i suoi amministrati come il Governo, lungi dal tollerare
,
condanni

questi deplorabili tentativi, e come sia risoluto a non recedere da alcun

mezzo per impedirli e per reprimerli, mantenendo salda 1'
autqrita

della

legge. II sottoscritto confida che la S. V. anche in questa circostanza

usera della massima vigilanza, affine di venire in cpgnizione di quanto in

codesta provincia si pptesse tentare per tradurre in atto simili dis.Qgni,

nulla ommettendo per impedire cpi consigli e, quando occorra, cplla
for-

za oghi fatto, tendente a mettere in pericolo fordine pubblico
ed il rispet-

to dovuto alle leggi. Informandosi a queste istruziom la S. V. vorra sol-
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lecitamente porre in iiso i mezzi ch' ella riterra
piu

acconci all'uopo, per
recare a conoscenza del pubblico la ferma volonta del Governosu questo

argomento* Pel Ministro. Il-Direttore generate FONTA^A .

6. rl governo asserendo ehe il nome caro al paese non aveva ne eccita-

to ne diretto V insensato tentative* , mentiva sfacciatamente. So di certo

che qtiel giorno istesso il deputato Brofferip recavasi per p'rdine
di Ga-

ribaldi daT signer Capriplo, per rnauifestargli comeegli Garibaldi era solo

responsabile di Uitto eio che erasi fatto, e fhiedere che fossero
posti

in

liberta gli arrcslati. Ma havvidipiu: il Garibaldi pochi giorni prima
ayeva formalmenlc interpellato il ministero, se si sarebbe opposto a quella

spcdizi6ne. Al'qual propositp soho degne di nota codeste parole del Di-

ritto del 17 Maggio, le quali non furono potute smentire dai giornali mi-
nisteriali : ATvi uu punto della Circolare (del Fontaria) in cui la aien-

zogna e assolutamente spinta all'ultimo grado di schifezza e d'impudenza.
Ed e dove affermasi che il governo crede aver giusti tnotici per Fespin-

gere 1'id^a di pgni compartecipazione del generate Garibaldi di quei ten-

tativi, che il signer- Fontaua chiauia insensati, cpmeavrebbe due anni fa

in questi stessi giorni chiamati insensati i tentativi che dicdero mezza Ita-

lia all'Italia. Or bene noi possiamo assicurare, enon v'e gazzetta 'oflicia-

le o iornale officioso che
possa smentirci, che il Generale Garibaldi, -fin

dal giorno di giovedi ha R1PETUTAMENTE scritto al governo perjavo-
care a se solo tutta la re'sponsabilila di quei tentativi. Col mezzo del pre-
felto di Bergamo, egli tel'egraftva al governo pressp a poco queste paro-
le : Le armi

spno venute per ordine raio
; gli uomini per ordiae mio-:

la responsabilita di ogni cosa e tutta mia. Questo dispaccio e quello
del Prefetto che 1'accompagnava, non ebj>ero alcuna risposta. Nacque al-

lofa il dubbio che il signer Rattazzi avesse lasciaio il suo profet^ (Ca-

priolo) senza istruzioni pereyenlualita cosi straordinarie; e fu pcccio fat-

tp un secondo telegramuia direttamente al
signpr Capriolo in cui gli si

diceva: Risppudete subito, "se potete, categoricamente. Rispondetc no,
sc non potete rispondere. Ma anche questo eccitamento riraase senza
evasione. E come per giunta alia derrata , siccome tra gli arrestati vi e
il

colonnellp (garibaldinp) Nullp, che senibra dovesse essere il capo di

quella. spedizione, cosi il Diritto pubblicava il giorno dopo (18) la se-

fuente
lettera che Garibaldi gli scriveya:' Trescorre 16 Maggio 1862.

oiche il colonnello Nullo fu arrestato ieri a Pallazzolo, credo mio dove-
re dichiarare, che quei valorpso ufiiciale era andato ed aveva agito con-

formandosi esattamente- ai miei jordini. (?. Garibaldi .

7. Mentre la maggior parte degli arrestati erano condotti a.Milano ,
e

di la nella cittadella d'Alessandria, il colonnello Nullo con Luigi Chiaro di

Yenezia, Pasquale .Giuseppe di Mantova, ed Ambiveri Giuseppe
di Ber-

gmo erano condotti nelle carceri di Brescia. II giorno 16 sut far della

nolle una frotta di 300 peYsone, dopo aver percorse le vie della cilia per
far genie, ando alle carceri della Prefeltura, gridando'Viva Garibaldi! Vo-

gliamo la liberta del colonello Nullo ! Yedendo che non si dava ascolto

alle
Ipro parole gli ammutinati si diedero a sfondare la'porla delle carce-

ri
; e in breve 1'ebbero rotta. Irruppe allora la folia : ma il

drappellp
dei

soldati di goardia appunta la baionelta per impedire che que' uiriosi an-

dassero piu oltre. Siccome alcuni tentarono di disarmare i soldali, questi
fecero fuoco, per cui caddero due morli, e Ire o qualtro feriti, fra i qoali
Ti sono donne e fanciulli qualtordicenni.
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8. E inutile che io tenti di darvi un' idea del furore die destarono que-
ste stragi di Brescia come sono stale chiamate. Basti per tulti Garibaldi,
di cui leggiamo nel Diritto del 20 Maggio la seguente Protests. Io non
conosco ancora il numero esatto dei morti e dei feriti nella strage di Bre-

scia So che \i sono ragazzi morli e ragazze e donne ferite Sol-

dato italiano io non yoglio credere che soldati italiani possano avere

ammazzalo e ferito fanciulli e donne inermi Gli uccisori dovevano es-

sere sgherri -. mascherati da soldati. E chi comandq la strage:. . oh!

10 Io proporrei per boia... E'proporrei.ai Bresciani di innalzare mi monu-
mento a Papoff ufficiale russo che ruppe la sciabola quando gli coman-
darono di caricare il popolo inerme di Varsavia. G. Garibaldi. Trescor-

re 18 Maggio 1862. A questo viplento
attacco del capitano della rivo-"

luzume contro irGoyerno e cpnlrol'esercito, rispondeyalo slesso
giornp

20 la Gazzelta Ufficiale, ma in modo cosi rimesso e timido che non oso

pigliarsela con Garibaldi. Dopo aver in poche righe narrato il fatto, sen-

za pero parlare ne di morti. ne di feriti, la Gazzetta soggiunge: 11 pic-
chetto dei soldati non uso learmi che fill'estremo, quando 1'adempimento
del loro doyere e la difesa personale Io esigevanp imperiosamente. Essi

sono soldati di quel glorioso esercito, a cui 1' Italia deve la sua esistenza

e nel quale tutte le nostre istituzioni hanno la piii sicura guarentigia ;
ed

11 paese respin'gera ,
ne siam certi, le contumelie di cui son fatti segno

in alcune linee del Diritto di questa mattina. A1 postutto un processo fu

gia istituito, e le circostanze relative a qaei fatti saranno fra poco messe
in piena luce.

9. Questa nota del foglio ufficiale fece montar in furia il Diritto del 21

Maggio, il quale cosi cominciail.suo primo articolo: Creije^mo che la

^azz^tta TJficialc ibs.se sollanto menzoynera. Oggidi Tabbiamo trovata

ci consentano i nostri leltori il forte e a.noi insolito, ma giusto linguag-

gip vigliacca ed infamc. E quanto a vigliaccheria trovo che il

Diritto noh ha torto. Poiche quella nota e diretta contro Garibaldi, per-
che il rniaistero non osa nominarlo ? Ma il GoA^erno ha paura del Gari-

baldi
, ed e coslretto a trattarlo co' guanti di seta. Quindi non crediate

che si faranno processi a coloro che pigliavano parte a quel tentativo :

il npme di Garibaldi sara usbergo che li rendera inviolabili come il loro

capitano. Gia la massima part'e dei garibaldini arrestati furono messi in

liberta
,
e tra breve anche il

cplonello
Nullo sara libero. E se il Cattabe-

ni trovasi ancora n^lle prigioni di Genova, non ci sara per molto tempo.
Qualche giornale aveva mandate attorno la ypco che il ministerp

avreb-

be convocato il Senato in alta corte di giustizia, per giudicare i rei di

queirattentatp, secondo un articolo dello Statute. Cio era un accennare

che Garibaldi stesso sarebbe posto in accusa. Ma i giornali ministerial!'

smenliscono quella nplizia veramente ridicola. Oggidi un processo COH-

tro Garibaldi e piu difficile che un processo cohtro il Re.

II Diritto del 20 Maggio che recava la protesta del Garibaldi venne se-

questrato dal fisco per un indirizzo al gen. Garibaldi, chela cosi delta As-

sociazione .emandpatrice ^a/mnavolava nella tornala del 15 Maggio, rac-

collasi sotto I'impressione degli avvenimcnti de,l giorno. Ecco quell indiriz-

zo : Generale! La trista cd antica contesa si rinnova
; poiche tra i fra-

telli che gemono ancora schiavi e i generpsi che anelano liberarli s'inter-

pone la forza d'un Governo, prepotente coi citladini inermi, quanto timido
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e servile verso lo strauiero. Glr arresli del voslri cominililoni, i sangui-
Bosi latti di Brescia hanno indignato il yostro Cuore, come quello di tutti

i buoni cittadini
;
ma per tutto cio, npi

lo sappiamp, non verra meno la

vostra liducia nell' avvenire e nel patriotlismo degli italiani; e Yorrete

mautenere 1' iniziativa popolare ,
che fu sempre propugnata come mezzo

di grandezza e salute nazionale dalle associazioni demoeraliche ed ora-

nrai e divenuta inevitable per compiereed assicurare i futuri destini d'lta-

Ija. In verita
npi

vi diciamo, o Generale, ch,e gli uomini educati da voi ad

affroutare le baionette straniere ed a tutto sagriticare per la patria, toslo

che voi gridate alle armi,'non saranno trattenuti ne (fagli accademjci eon-

sigli dei moderati
, ne dai soprusi e dalle minaccie cosacche del potere

imperocche essi accorreranno , come sempre, e a qualunque costo a

YOI, per sincere o morire. Per 1'associazione il Comitato dirigenle Fed:

Campanella Ant. Mpsto Achilla Sacchi
'

Agostino Bertani

F. B. Savi. 1 Segretari E. Reta L. Malatesla.

11. Mentre i Garibaldini preparavaiio la loro spedizioue, il Governo in-

vece di \igilare sopra di
lorq

era tutto occupato a sopra\vegliare il clcro

e massime i Vescovi. 11 Consiglio di Stato, avendo fabbricato Don so quale

processo contro 1'illustre ed invitto YCSCOYO di Bergamo, Monsignor Spe-
ranza, gli lece intimare che dovesse nel termine di 20 giorni presenlare
le sue, difese.

Nq'n so quali sieno le accuse che parvero cosi gra\'i da in-

durre il Consiglio di Stato a fare il
processo;

ne so con quale dirilto que-
sto corpo preteiida di ergersi a giuafce d' un Vescovo, in un paese dove
sono aboliti i tribunal! eccezionali, ed i process! extralegali. Ma si sa

che le leggi npn servono pel clero che quando con esse puo Yenir tribo-

lalo: e quando le leggi potrebbero fayorirlo,
allora si ricorre alle antica-

flie

ed alle sterz^e Yecchie del dispotismo. Cosi il Vicario capitolare di _

ofqgna, Monsignor Canzi., Yenne condannato dalla corte d' Assisie a tre

anui di carcere e a 2500 fr. di multa: il VCSCOYO di Fano sara tradotto

innanzi alle Assisie straordinarie il 30 di-questo mese, perche il Governo
Iia creduto che osservando le formalita della leggc puq riuscire nel suo

intento di far condannare
g-li accusati. In caso contrario aYrebbe usato

altro mezzo extralegale.
12. Un' altra gr.ave quislione tenne occupato il nostro ministero

, cioe

sedoYesse o no lasciar andare i nostri Yescoyi a Roma.-J)opo serie e

mature
riflessiqni,

decise che lo Stato sarebbe in grave pericolo se i Ye-
scovi dell' Italia si trovassero co' Vescoyi di tutto il mondo intorno al

trono del Capo della Chiesa. Quindi alia richiesta fattagli rispose cplla
se-

gueute lettera all'ArciYescovo Vescovo di Saluzzo. Torino, alii 26 A-

prile 1862. In risposta alia pregiata Nota di Y. S. Illma e Rma egnata in .

margine ,
il sottoscritto ha i onoYe di recarle a notizia essersi dal Gover-

no del Re deliberate di non concedere il passaporlo a quegli Ordinarii

del Regno, i ciuali divisassero condursi a Roma per la solennila della ca-

nqnizzazione dei Martiri Giapponesi. Siffatta
d^eliberazipne

venne deter-

minata dal prudeute concetto di sottrarre gli*0rdinafii del Regno alle

conseguenze, a cui potrebbero essere esposti rimpetto ai loro diocesani
,

se imprendesserp un viaggio, in generate avyersato dalla pubblica <pi-
nione. Le condizioni dei tempi esigono nel reciproco interesse della Qhie-
sa e dello Stato, che si evitino stiidiosamente tulle le cagioni, onde potreb-
lie essere turbata la concordia fra i Yescovi e i loro diocesani

,
e percio
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lo scriTenteha fermo che gli Ordmarii del Regno ravviseranno opportune
1'accennata deliberazione del Governo del Re, la qiiale d'altronde con-

suona con lo spirito e coi termini stessi dell' Enciclica, indiritta dalla S.

Congregazione del Concilio all' Episcopate cattolico, in cui e fatto invito

di condursi in Roma a quei Vescovi che lo possono fare senza grave
danno del gregge, ed e pure accennato alle circostanze chc non consen-

tono ai Vescovi d' Italia di starlonlani dalle loro Diocesi. La S. Y. Illma'e

Rma, e pregata di dare comunicazione delle cose sovra espresse a' suoi

venerandi colleghi di questa provincia ecclesiastica torinese. Accolga,

Monsigqore, gli attiael piudistmto ossequio. Per t'LVmtsfroBARBAROtx.

II nostro Episcopalo si prepara a protestare in modo solcmie
contrp

questa proibizione ,
la quale se e ingiusla dallato religipso e civile

,
e

grandemente sciocca dal lato politico. II Governo con cio soniministro

una nuova prova della liberta che lasc'erebbe al Papa, se i Piemontesi fos-

sero a Roma. Inoltre non ha pensato ehe i Yescovi italiani fanno molto

piu efl'etto assenti che presenti. Glacche nella loro prescnza avrebbero

certamente istruiti colla loro aiitorevolc testimonianza i Yescovi non ita-

liani della presenter tirannide liberale sotto cui gemel'Ralia; ma nella

loro assenza li istrui.scono col fatto stesso della Tietata comunicazione

col Capo della Chiesa.

REGNO DELLE DUE SICILIE. 1. Dimostrazioni preparatc al Re Yittorio Enrnia-

nuele in Napoli 2. Grida ed applausi a che riusciti 3. Le uavi inglesi
e francesi 4. Le spei anze di provvedimenti go\ ernath i 5. II Yicere

d'Egilto, e il Principe Isapoleone in Kapoli 6. II saugue di S. Gemuiro
7. Indirizzi al S. Padre 8. Reazioni.

1. Per cessare le sinistre voci che correvano in tuttq Europa intorno

alia condizione delle Province meridional!
,

il .gran mezzo adoperato dal

Ministro Rattazzi, sui primi. inizii del suo governo, fu di condurvi egli
stesso il Re Yittorio Emmanuele-, dopo avergli preparala tale un'acco-

glienza, che dovesse essa sola mostrare come quelfe popolazioni sirno

vincolate d'affetto caldissimo al nuoyo loro ignore. I preparativi furono

condolli con calOre ed efficacia, pari all' importauza dell' effetto chc
yo-

leasi conseguire. Dati ordini agl' impiegati governativi., esistenti cola e

raffo'rzati
da>jabili organizzatori di dimostrazioni inviati di luori

,
di

concentrare tutti i loro sforzi sopra qaesto punto solo
;
c

fprniti
loro in

grosse somnie di denaro 1'unico mezzo sicuro di riuscirvi ,
il come cioe

comprare grrdatori e plaasi a un tanto per capo e per grido. Gittati

nelle career! i legittimisti piu notevoli per aderenza e per grado ,
af-

. finche tutta la loro parte, sgpmenlata da tali catture, slesse chela, e la-

seiasse fare. Best! gli animi immaginpsi 5 solla-zzevoli a curiosita per gli

apprestamenti di feste insolite e strepitose, che dpyessero
di giorno in

giprno succedersi senza tregua. Tolta pgni probabilila di mutamento po-

litico, col mostrare appunto nelle province usurpate il nuovo Re d' Italia

cprteggiatp. dalle flotte de*lle due piu potenti nazioni di Europa. Com-
J)inate visite di principi forestieri, quale -a segno d'omaggio e di simpa-
tia, quale a maggior conforto di stabilita e di potenza. Eccitate finalmente

con subdole promesse tutte le speranze delle varie fazioni ; speranze per

gli linitarii, col diffondere le piu vive assicurazioni che da ^
7

apoli il Re
Galantuomo si recherebbe senza meno in Roma : speranze per i moderati
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che si pubblichcrebbere ordinamcnti, per farcessare jl mal governo, in-

trodpttpsi cola in quest! ultimi tempi : speranze yeilegittimi-sti cbe anipie
anmistie ridonerebbero alle famiglie le migliaia dei loro piii cari menibri,
che Janguisc&no nelte prigioni senza processi come seaza motivo : spe-
ranze per tutti di nuove ppere da intr.aprendersi per infondere vita piu

rigogliosa al traffico, all' iudustria, alia prosperita pubblica.
II Re giunse in Napoli quando tutti questi preparativi ne aveanb ec-

<Mtata la piu granrte es^ettazione
: e le prime accoglienze, anche tolta

1'esagerazione, onde i giornali del governo le ban colorite, facean promet-
tere il pieno suocesso al Ministero. Ma la divina Prpvvidenza, sopra la

quale non avea esso
cpritato^

ha voluto pigliarsi giiioco di tutti questi

prpvvedimenti ;
e in quindici giorni soltanto s' e yeduta una si gran niole

^ciogliersi da se, e cadere a pezeo a pezzo. Vediamolo partitamente.
2. ln -

priio iuogo i plausi della piazza, anche prima di prorompere,

perdettero ogni forza di persuasioae , coll' indiscreta pubblicazione fat-

tasi sui giornali delta lettera al Marchese d' Equile, in cui gli si annuu-
ciava la somraa di mezzo milione di franchi

,
colla qualq dovesse com-

prarli. Ne basta do: i plausi stessi cosi pagati andarono di.giorno in

giornp illanguidendosi ; parte perche a mantenerli viyi.occorreva troppo

maggior dispendk), che i' Erario potesse sosteaere, e parte. aacora per-
-che le tante speranze falte concepire erano gia svanrte in fumo, e can-

giatesi in timori piu veri.

Or questo languore giuose a tal puntp ehe su pei giornali parlosst
fino di semplici saluti di cortesia negati al Re clalla popolazione, in

qualche passeggiata alia
diletteyole

riviera di Chiaja. E quasicbe cio

fosse poco a indurre negli aninii il pieoo disingauno, quei plausi sul-

1'atto della partenza ei carabiarono in -rimpfOYeri e in nxaledizioni. Ed
ecco come.

La
nptizia de^l' imprigionaaienti di Bergamo e dei morti di Brescia

giimse in
Napoli, recatayi

dal teleg-rafo : e iusierae con essi quella delle

prptestazioni iraconde di Garibaldi, e delle iagiunziom piu che violente

dei Comitati Garibaldiani. Iramantinenti furou yisti partire alia Yolta di

Torino due dei Ministri ,
e dileguarsi cosi la speranza di quei proYYedi-

menti, che tutti insieme unili doYeano prendere in Napoli ,
e per Napoli.

Cpminciarono ancora scambii uon interrotti di dispacci elettrici, e.poiche
niuno ne sapeva il contenuto,.ognunp se lo fo^giaYa a suo modo.: quindi

speranze e paure grandi , grande agitazkxne in tutti. Tanto basto perch6
in Napoli si levassero a ruraore gli adereati di Garllialdi. Si combino

una grande dimostrazione contro al governo, ed in lavore dei loro consor-

ti, da farsi sul punto che il'Re dov^a la sera del 19 recarsi al ballo, offer-

togli dal Municipio napoletanp nelle sale del Marchese del Vasto. II Mini-

stero, che a quei di era quasi tutto ancora in Napoli ,
uso ^fficacemeule

la forza se non a impedirla ,
aJmeoo a frastornarla. Quando la folia dei

diraostratori all'ora data sbocco dalle Yie che poogono sul bel mezzo
della grande strada di Toledo, la trovarono sbarrata da un capo all' altro

dalla guardia nazionale ,
che s' oppose ,al loro passaggio ,

nia non riusci

dopo i replicati inviti, secondo la legg-e, a farla disciogliere, o tacere.

Bene perp si sciolse
, quasi a oata dell" autorita che indarno 1' avea

prima a cio esortata, quando da una persona del loro grembo fu cio inti-

mato nel nome di Garibaldi. Ma quindi a poco riaccoltisi novamente piu
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presso alia Reggia, dove le vie erano chiuse da acrbo maggipre di forze

naziqnali, militari, c di polizia, quei medesimi
dimpslratori rinnovarono

le grida tumultuose, non senza qualche insulto e ferimento. Ma il Re era

gia uscito dal regal Palazzo, e lo scopo della dimostrazione era sfuggito
loro di mano

; perloche senz'altro si
sciolserp

la seconda volta, lasciando

solo ad alcuni di quclla gente accogliliccia 1'incarico di slurbare la scrc-

nita del ballo nnmicipale, menando un po' di schiamazzo lumultuoso solto

le finestre di quelle sale, tutto fu gridato in questo ammutinamento, salvo

che solo gli evviva al Re Vittorio, di cui pochi di priina s' era fatto tan to

sciupio. Questo fatto affretto ancora piu la partenza del Re da Napoli:.
la quale dal di 28 era gia stata anticipate pel 20: e dopo.quel tafferiiglio

fu di nuovo anticipata di parecchie ore sopra il tempo tissato', per paura
che avvenendo essa a di c.biaro non desse troppo a scorgere gli Osanna
delle accpglienze essersi in cosi breve spazio di tempo cangiati in Cruci-

fige. Ma il dileguarsi piu che partire del Re non raccheto i bollori di qiiel-

la gioycntu garihaldiana: poiche scrivond
di-cpla

che ogni di t'rovansi- in.

Nappli appiccati
sulle slracle cartelli, con insulti al Sovrano ed ai Ministri,

ogni di si rinnovella qualche grido dello stesso tenore da qualche gruppo
che si lascia dissipare dalle ingiunzioni della guardia nazionale. Ecco

dunque le grida comperate di evviva nelle accoglienze andarsi a ppco a

poco sfumando per dar luogo a quelle di Abbasso e di Morte. Sappiamo
che queste seconde non provan per se stesse tale essere il

votp della po-

polazione di Napoli : ma esse pero son piu che a baslanza per distruggere

qualunque significato eziandio nelle prime. Esse furono denaro e liato

sprccato, e nulla piu.u> jh
3. Un altro inganno avea preparato all'opinipne pubblica il ministro Rat-

tazzi
, col far trombare da tutti i suoi giornali il grande onore che farcb-

bero al nuovo Re d' Italia Francia ed Inghilterra, inviandp patie di loro

armate ad accpmpagnarlo in Napoli. Ma la flotta inglcse giunsc cola pri-
ma del Re, e in tutto il tempo della dimora del Re in Napoli non zitti,

non die segno di vita. Per la francese fu da un avviso nfficiale del Moni-
teur dichiarato, che se giunse insieme col Re, fu per effetto di nebbie, di

osCurila, di coincidenza casuale insomnia, e non di.
prpposito

deliberato.

Un tale scacco punse al vivo il Ministro, e a pararlo nso nupva arte
;
fece

scrivere dal condiscendente suo Re, la seguente lettera di ringraziamento
all'

Imperatpre dei francesi.

Ho visitato in questo momenta la flotta che avete voluto mandarrni

in questo porto. jQuesto atto di benevolenza da parte vostra per la mia

persona, e di sinipatia per la causa italiana
,
mi ha vivamente commosso

e ve ne ringrazio.
E molto tempo, sire, che non ho provato tante emozioni quante 4n

questo giorno.
L' ordine c'he regna in queste province meridional! e le calde testi-

monianze
d'affettp

che io ricevo aa ogni parte, rispondono vittoriosa-

mente alle calunnie de' noslri nemici, e convinceranno, spero, I'-Europa
che 1' idea dell' unita d' Italia

rippsa
sovra salde basi ed e profondanvente

scolpita nel cupre
di tutti gl'Italiani.

Gradite, sire, i sensi della mia sincera ed inalterable amicizia.

Or perche una tal lettera pptesse
realmen te distruggere 1' effetto delte.

troppo secche parole del Moniteur, venne essa, contro ogni uso della &
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ploma'zia, fatta dal Rattazzi di pubblica ragione, priraa che giugncsse alia

sua destinazione. II Moniteur di Parigi pero nel riprodurla ne omise il

periodo che parla dell' ordineristabilito, delle calde testimonialize d'affet-

to, e dell'u?ula che riposasopra solide basi; con che mostro di non am-
mettere la verita di tali asserzioni, e rivolse quell' afte tulta a danno di

chi aveala escogitata ed usata.
.

Vero e che la flotta fraucese con una finta batlaglia navale, con pigliar

parte ai pranzi ed ai balli, e con altri segni di tripudio cpncorse a ere-

scere 1'allegria delle. feste napoletane. Ma se questi divertimehti, che son

tulti contbrini agli'usi, ed all' indole dei francesi, poteano recare in errore

i piii dabbene, ve ne furono allri che doveaao aprir loro gli occhi, perche
d' un significato moilo piii manifesto: vogliamo dire 1' invito fatto a Mohs.

Tipaldi, Yicariq generate della Diocesi di Napoli, di 'recarsi a bordo della

nave ammiraglia, 1' accoglienza onorevolissima e cordiale che quivi si

ebbe, le testimonialize di ossequioso rispetto
che ogni ordine di persone

fecero quivi a gara di dargli. Or cio si prattico appunto dai francesi,

quando il Governo, indispetlito dell' assenza nel Duomo d' ogni persona
attenentesi al Clero i>apoletano T

allorclie il Re vi si reco a venerarvi il san-

gue prodigioso di S. Gennaro ,
faceva intendere che non lascerebbe per

queslo fatto irapunito quel degnissimo Vicario. Ognuno puo commentare
a sua posta un tal atto, e tirarnc congluetturc sulle cagioni che il consi-

gliarono : ma egli e certo che tutt'altro che un segno di benevolenza e di

simpatia verso- chi minaccia fu sempre e sara 1'onorare coil tanta pubbli-
cita il minacciato.

4. Anche le speranze suscitatesi con tanto scalppre
ebbero pronta dis-

delta dai fatti. Prima che il Re giugnesse in Napoli a tutti si prometteano
mirabilia di uha cotal visita : quand'egli n'e parlilo tutti dimandansi qual

vantaggio ne sia venuto a quelle province? La
risposta

che ognuno e cp-
stretto a darsi e qut;sta: Grida-, luminarie, praazi, balli, fesle, tripudii,
tulto comprato a peso d'pro

col
denarp del popolo, che eon nuovi balzelli

dpvra pagare la propria imbecillita : fuori di q'uesto nuH'allrp. Neppure il

miserabile
confprto

che il Re siesi occupato di osservare lepiayhe di quei

popoli, come gli avean fatto solennemente-promettere, per apprestarvi poi
a suo tempo convenient^ medicina. Poicne salvo una visita di un' pra
all' ospedale degl' Incurabili, salvo la visita di tre quarti d'ora al vastis-

simo editicio fa\YAlbergo dei poveri ,
il Re, distratto olalle passeggiate,

dalle corse, dalle cacce, dalle rivftte militari, dai pranzi, dalle danze, dai

teatri, non ebbe agio di veder nulla, di ascoltar veruno, di occuparsi d' af-

fari. E la^visita a quei due pubblici istituti non sappiamo che abbia frut-

tato^ltrp finpra,
se non 1'espulsione dall'albergo dei poveri'di un cerlo nu-

mero d'
impiegati poverissimi, e d' un numero ancor maggiore di fanciuHi

ppveri e di donzelle; i quali e le quali, prenp'endo in sul serio quella vi-

sita
,
ebbero 1' imprudente bonarieta di far intendere al Principe quelli

che erano mal relribuiti delle lorb fatiche, questi che mprivano di fame,

ed erano mal
yestiti.

Di suppliche presentate al Re molti ban dato molte

cifre : la piu discrete le fa giugnere a settantamila. O.r di.provvidenze ,

che sodisfacessero tante rrchieste, nessuno ha veduto nulla
,

e tutti per

conseguenza bprboltano e s'
ihdispeltiscono:

II qual dispetto, chiuso in

petto ai piii ,
si manifesto in tutti i mp5i nella stampa napoletana ,

fino a

prorompere nella piu violenta minaccia che possa farsi da sudditi. II Po-
'
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folo d' Italia in effetto, in una protesta stampata in quei di contro le

syarrate, com'esso le chiama, del Ministro Rattazzi, che e la sella baltuta

invece del cavaMo, dice a lettere di scattola che la nazione e stanca

di pazientare; per la qual cqsa il comitato (di S. Daniele) si dichiara

pronto a suscitare T& rivohizione.

5. Fra gli altri concert! presi per crescere 1' effelto delle dimostrazioni

napoletane vi fu queHo della visita del Vicere d'Egitto, e del Principe Na-

poleone. Delia prima poco e a dire, perche oltre alia mera politezza non
vi fu cosa degna di nota

;
salvo che qualche motto pugnente uscito di boc-

ca al Pascia
, che fe'ce pentire di loro cortigianeria'troppo.precipitosa

quegli scriltori di giornali, ohe a rnagnificare, qnale atto di adesione al-

ia nuova fortuna d' Italia, quella semplice cortesia; vollero tanto esaltare

1'avvedutezza politica e 1' ingegno naUirale del Vali d' Egitto. La seconda

pero porgerebbe il campp a molte considerazioni, come ha finora empiu-
to i giornali di molte chiacchiere. In sul principle fu asserito che il cu-

gino dell' Imperatore dei francesi
yerrel)J3e

a recare appunto in Napoli
al Re d' Italia poco men che le chiavi di Roma e di Yenezia : e fu que-
sta fiaba tanto ingagliardita dalle pin ricise asserzioni della stampa mi-

nisteriale , ehe fa tenuta come cosa seria
;

e le piii splendide ovazioni si

prepa'ravano in Napoli per salutare il nunzjo principesco di tanta ven-
tura. Se non che la parte mazainiana, piu sospettosa che riconoscente

delta protezione francese, comincio a spargere un po' di dubbii , e a
por

fuori certi secondi fini di tal viaggio ;
i quali se non erano piii veri del-

le asserite intenzioni , apparivano almeno piu verosimili
;
e tanto basto

per iscemare di molto il calore del primo saluto. Per la qual cosa, quan-
go il giorno 13 il

Principe Napoleone giunse in Napoli, scorse nel recar-

si alia Reggia niolti cunosi che volcano eonoscerlo, ma udi pochi grida-
tori che applaudivano piii

alia Francia in generale che al suo nome par-
ticolare. Quindi a poco*, forse a fine di sventare la felsita delle due op-

poste supposizioni ,
il Moniteur dichiaro in poche linee che il Principe

Napoleone recavasi in N7

apoli senza veruna coramissione delOoverno im-

periale, ma solo peff fare una visita di cortesia di genero a suocero.

Quesla si precisa spiegazioae dell'aulorevole giornalc del Governo ii-

ni di torre ogni importanza aMa venuta di quel Principe,
e poco stante i

.casi di Bergamo e di Brescia rivolsero altrove rattenzione comune. An-

zi, come per tutto il resio, cosi anche per questa visita, 1'esagerazione
consueta delle speranze e dei disinganni nei partiti spinse a tale

,
che

v' ebbe chi asseri avere il Principe Napoleone recato m Napoli piuttosto
che la immediata soluzione della questione rontana, consigli di'paziemca.
e di moderaziooe. II di seguente a quello che Vittorio Emmanuele lascio

Napoli, il Principe Napoleone prese anche egli il mare, recandosi, come
aununxiano i giornali, a fare uoa visita alle citta delle coste : e siccome

nessun viaggio di Principe si tiene
dal^

comune probabile senza un tine

politico che lo consigli ,
cosi mille con'ghiettre si fanno e mille progno-

stici, dei quali iltempo dira la giustezza, o
piu probabilmente la latuita.

6. II consueto prodigio della liquefazione del sangue di S. Gennaro av-

venne quest' anno in Napoli con segni molto' paurosi : di ehe fofte im-

pensieri quella popolazione,
usa a prognpsticare dalle circostanze del

prodigio gli avyemmenti prosper! o funesti per la citta. Oltre tate preoc-

icjipazione degli animi ve n' era ancora un' altra : quale sarebbe cioe il
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contegno del Re, giunto qualche di innanzi in Napoli, quale quello del

clero nell' accoglierlo : se-cioe Vittorio Emmanuele seguiterebbe il pio
costume dei Re di Napoli di recarsi il giorno 5 sulle prime ore poineri-
diane a vorterarne quel sangue prodigiosp, e se quiv.i si troverebbe il

clero a dargli segno di ossequio. II Re giunse alia Gattedrale verso le

ore 5 deila sera, e si trattenne qualche minuto ginocchione nella Cap-
pella del Tesoro, dove la preziosa reliquia e esposla alia pubblica vene-
razione. A -riceverlo nel Dunmo non-vi fa veruno che appartenesse al

clero napoletano:. ma solo il Cappellano Maggiore e tre altri cappellani
del clero palalino ,

i quali eranp venuti appositamente per cio-v Fu tolta

da qucsta asscnza occasions di malmenare il' clero napoletano, che si

poco si e mostrato docile alle esigenze del nuovo goyerno. Qaindi fu de-

lerito al Consiglio di Stato, una coa Mons. Tipaldi, Vicario Geixerale della

Diocesi, il Capitolo deUa Gattedrale, accusali lutti d'essersi rifnUati ad
un ossequio dovuto al Principe. Cdsi ogni giorno il' clero itaHano- ofi're

nuove vittime illustri alle ire diaboliche della- rivoluzione, la quale ebbra

del suo moraentaneo trionfo getta dase.mtte le maschere, e precede
senza rattento alia desiderata disfruzipne.

; ''>'t vi

7. Sebbene a corrpfnpere
la fede.e il boon sensp dei napoletani siensi

riuniti tuiti gli sforzi- della rivoluzione, pur tuttavia 1'efl'etto otlenuiosene

e in proporzione allp sforzo assai piccolo. Lasciato ogni altro argomento,-,
ne porgeremo uno di . recentissiraa- data, che riguarda la Sovranita tem-

porale del Sovrano Ppntefice.
In

qaesti
ultinii di sono stati presentati al

Santo Padre tre indirizzi, lirmali in Napoli nel mpmento che qwv\ piu
si slrom bazzava essere omai finilo il Principato civile dei Pa-pi. II primp
e firmato dall' intero Capitolo Mkitropolitano di Napoli, dal Collegiodegli
Eddomadari, da qucllo dei Quarantisti ,

dalla Curia Arcivescovile
,
dai

Superiori delle Congregazioni delle missioni del Clero napplitano, daH'in^-

tero Corpo dei Parrocbi della citta e della
Dipcesi e dal Licep Arcivesco-

vile. N*eppur uno dei membri di queste varie Corporazioni manca nel-

1'Indirizzp,
dalla qua! cosa si puo argomenjtare , quanto esiguo debba

essere cola il numero di que'preti , che non la sentpno col loro Arcive-

scovo e col Spmmo Pontefice , e quanto ppco abbiano da sperare gli
ex canonici, gli ex frati, e gli abbali forestieri dalle loro perfide missioni

nel Regno delle Due Sicilie. II Sco'ndo Indirizzo e fatto a parte dai soli

Parrochi della Capilaley ed.il terzq,e firmato *da circa otto mila laici di

tutte le condizioni, fra le quali pero primeggia la nobilta e la classc piu
doviziosa. Ci duole che la ristrettezza dello spazio c' impedisca di pubbii-
care il testo di questi tre indirizzi.

. 8. Nella lettera da noi citata innanzi, che Vittorio Einmanuele scrisse a

Luigi Napoleone ,
e detto che 1' prrfwe reyna nelle province napalita-

ne. Nell' accbgliere pero I'onjaggio dei
Senatqri e Dfepulati, dimpranti

in Napoli, uso ben altro litiguaggio il Re Vittorio Emmanuele, c disse il

diametralmente opposto, che cioe lasicurezza-pubblioa non e ancora co-

la ristabilita. IlMonitewr, che aon voile ammettere quella frase nel-

la ristampa della lettera reale, iudovmo forse la prossima ritrattazione;
o a dir meglio non lascio illudersi dalle parole , quandp i fatti trop-

po palesi vi contradicono, e gli erano noti. in effetto non yi fu mai tregua
alle rea-zioni delte Province in tutto questo tempo della dimora del Re in

Napoli ;
e ogni di e quasi per tutta v ebbescontri ezuffe, e abbattimenti
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tra le bande legittimiste p a pie o a cavallo, e le milizie pieraontesi o le

guardie mpbili. Impossible cosa e il venire descrivendo per minuto que-
st! fatti, giacche troppp piii luogo ci vorrebbe'a farlo , e per molti man-
cano i particolari .esatti aa raccontare. Essi si riducoho sempre ad azzuf-

faglie, per lo piu provocate dall' audacia delle bande che atlaecano, nel-

le quali azzuffaglie o 1'una o 1'altra parte batte a ritirata, quandp la prp-
babilita della vittoria piega a favore del nemico. Giacche i tegittimisti,

anzi che farsi trucidar tutti nel campo o prender,e prigionieri, preferiscono
di sbandarsi per poi raccorsi di nuovo : e i piemontesi. non possono es-

sere inseguiti ne disfatli, essendo d'ordinario maggiori di numero.

A yoler dare un' idea della estensiobe di queste reazioni diarao qui la

lisla di alcuni luoghi, dcrve nei prirai 20 giorni di questo mese sono av-

Tenuti fatti d'armi piii o meno importanti, traendone i nomi esaltamente

dai giornali il Nomade, laPatria; I' Osservatore Napoletano, 'I'Eco di Na-

poli, il Difensore, che si sono stampati in Napoli appunto in queidi, e le

cui relazjoni non sappiamo che sieno state- smentite da altri.

PROVINCIA DI NAPOLI Sul Vesuvio, Gragnano, yicinanze di Castel-

Jaraare, Sant'Auastasia, Cerreto, Circelto, Terelle.

ABRUZZI Sul Taburno, nell'Aquilano, Larino.
-

AVELLINO Nola, Montemale, Savignano, Yitulano, Curano, Torre-

cuso, presso Avellino.

BASILICATA Montalbano, Melfi, .Calvello, Pietragalla, Cancellara,

Vaglio, Brindisi (Distr. Trivigno) ,
Lavello.

CALABRIE Presso Catanzaro, presso Cotrone, Monteleone.

MOUSE Sepino, presso Campobasso, Castellone.

PUGLIE Presso Manfredonia ,
Casamassima

, presso Conversano
,

^airincoronata, sul Fortore, Venosa, Torremaggiore, Castellaneta, Boyino,

presso Foggia, Corato, Martina, Minervino.

SALERNO Angri, Laviano, Campagna, presso Sarno.

TERRA m LAVORO Sora, il Gangliano, Cerreto, sul Matese, S. Mar-
co in Lamis, presso Caserta, Palnia, Parlenola, Lenola, Cainpodimele,

Pico, Montagna di Capascello.

SVIZZERA ITALIANA (Nostra corrispondenza) . 1. Strade ferrate 2; Condizione

politica generale 3. Tirannide ra^icale 4. Morte di ottimi sacerdoti

5. Bibliografm 6. Denaro di S% Pietro. .

1. Sapete degli irapegni e delle discussion! diverse che si sostennero

per 1'affare importantissimo delle strade ferrate Ticinesi, e come fra le'cin-

que diverse societa, che presentarono al nostro Govern* domande di con-

cessione, due sole trovarono favore, 1' una rappresentata da certo Stran-

sberg inglese, 1'altra da (jerto Bpggio rappresentante del gabinetto di To-

rino; la
prirna

ottehne 1'appoggio della maggioranza del Gran consiglio,
la seconda quello del Goyerno. L'impegno delle parti fu grande, e vivis-

sirai furono i dibattiraenti nell'aula legislativa ;
ma iinalmente la maggio-

ranza del Gran consiglio la vinse, e il Governo dovetlesuo malgrado ve-

dersi
respinta'la proposta 'della societa da lui favorila. Cosi la domanda

della societa Stransberg fu aminessa, e il relativo capitolato fusanziona-

to, sebbene con sensibili moditicazioni. II Governo pero, mal potendo
-solrire una tale sconfitta, seppe trovare il meiszo di prolungare la defini-
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tiva decisione, sperando col tempo di trovare il desiderato favore a' suoi

progetti. Una disposizione della nostra costituzione stabilisce, che qua-

lunque legge-o decreto del Granconsiglip, deve essereperdue volte sot-

toposta alia sovrana sanzione per avere il vigore di legge, ed al Gover-
no tocca appunto il presentare queste leggi o decreti

; egli pertanto ap-

profilto di questa sua prerogativa, e non presento per la seconda volta

la decisione presa dal Gran consiglio circa alle ferrovie ed al capitolato
della societa Stransberg, dilTerendo ognl cosa alia sessione di primavera ;

per cio nulla ancora puo dirsi del definitive risultato, il quale pero non

puo esser dubbio, quandoil Granconsiglio stia fermo nella presa decisio-

ne e la societa favorita accetti le fatte modificazioni al suo capitolato.
Pero in generale le nostre popolazionr sono indift'erenti per

le strade

ferrate, e chi apipena conosce i bisogni del pacse, ci vede piii del danno
che dell' utile

; poiche le strade ferrate mentre lavoris'cono il cpmmercio
in grande, sono una vera rovina al piccolo commercio; e la posizione to-

pografica del nostro ca'ntone, e le scarse sue ricchezze abbisognano che

questo si a favorito con tutti i mezzi
;
cio che e irapossibile ottenere colle

ferrovie.

2.Lo stato politico del nostro Cantone sembra yolgece in meglio, e ira-

dicali, quantunque di qnando in qaando ancor ci facciano sentire il loro

giogo, pure, conoscono di aver perduto assai nella popolazione ;
e quello

che pone alquanto di freno ai loro arbitrii, si'e la minoranza hnponente
del corpo legislative, la cjualp cpntando nel siuo seno uoraini scgnalati per
scienza politica ed amministratrva, col dignitoso suo contegno sa impor-
li alia sanzione radicale, e contenerla alquanto sulla via della rcttitudine

e della giustizia. Che se noi vogliamo giudicare dal presente slato di

cose, possiamo sperare giprni miglibri, e nelleelezionicpstituzipnali,
che

avranno luogo nel Febbraio del 1863, tutto ci fa presagire la
vittpria

dei

buoni e la sconfitta dei libertini.' Egli e ben vero che abbiamo di fronte

una fazione potente, e che dispone dei grandi mezzi della propaganda ri-

voluzionaria
;
ma e altresi vero che il nostro pppolo e stanco del inal

Governo dei radicali, a cui assai piu preme il privato loro inleresse, e

quello della loro setta, che non il vero bene del popolo.
3. Vi dissi clie i radicali

, comunque piu moderati ; pure di quando in

quando ci fanno sentire il ferreo loro giogo, e la loro tolleranza ;
ed

eccovene alcuni saggi. Al Sacerdote D. Giuseppe Pisoni, parroco di A-

scona, fu inflitta la multa di fr. SO per aver praticato nelle scuole comu-
nali una colletta a favore- della Sanla Inftinzia.

II parroco di S. Antonino presso'Bellinzona ,
R. D. Leone Lconi ,

fu

condannato a tre giorni di prigione ,
alle spese di processo e ad una

multa, per il grande delilto di aver tolto ad uu ragazso un libro proibito ,

che eragli stato dato in premio.
Da ultimo il Consiglio di Stato, con suo decreto del IS Febbraio, ha

iuflitto la multa di fr. 56 al sacerdote D. Francesco Corva , supplente

provvisorio alia parrocchia di Campo in val di Blenio, per aver egli in-

terdetto la lettura della Stor'ia Svizzera del Curti, perche all'indice, agli

allievi di quella scuola e per essersi anzi recato nella sfcuola stessa a

strapparla dalla mano dei giovauettl e" gittarla sul fuoco in presenza di

tutta la scolaresca. E siccome il delto R. Corva non si era munito ne di

placet ,
ne di permesso di dimora

,
il Governo we otdino 1' allontana-

mento dal Caiilone.
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Da questo sempre piu comprenderete che i radicali sono pronti in

ogni occasione a manifestare il loro pdip cpntro
i decreti della Chiesa

,

contro del Clero e di quelle sante istituzioni che prompvono il benessere

morale del pppolo j per-suasi che il loro dominio ha fine sicuro la ove il

popolo cammina sul sentiero della virtu, ed e docile alia voce di quelli r

che per divina missione son tenuti ad istruirlo ed a guidarlo.
4. II nostro

clerp gia troppo scarso
pei bisogni del paese ha fatta nel

nuovo anno sensibili perdile. Ben dieci e piu sacerdoti morirono in men
di tre mesi

,
'e tra questi il dotto e 1' egregio D. Giacomo Adeodato Ca-

stelli, Canonico di Lugano, nella ancor fresca eta di anni 33. Egli mpriya
in Venezia il 20 Febbraio

,
dove era st'ato chiamato presso di monsignor

Zjnelli.
II vuoto che lascia la perdita di questo zelantissimo sacerdote, e

vivamente sentito dai buoni che in lui aramiravano le pift belle doti della

mente e del cuore
;

e ne sperayano i piu gmndi yantaggi per la chiesa

ticinese
,
e grande prnamento al suo clero. 'Merita pur anche d' esser ri-

cprdato l'ottinio e zelantissimo Preyosto di Cugnasco ,
R. D. G. Roggeri

di Locarno
, rapitq da morbo improyyiso il 18 Marzo all'amore de' suoi

parrpcchiani che in lui piangono il buoji pastore ,
che di buon grado si

sacrifica alia cura .delle pecorelle di Gesu Cristo.- Deh ! faccia il Signore
che la perdita di (juesti ottimi Sacerdcti sia ristorata con altri che yal-

gano come quelli a mantenere il popolo ferrao nella fede
, feryorosa

nella pratita della virtus e'guardarlo, gelosi, dalle insidie e dalle traine

dei radicali
,
che non. tascianq intcntato mezzo yeruno per perdedo sulla

via della irreligione e del disorctine.

5. Dopo il Cattolko, Almanacco popolare pubblicato per cura della se-

zione Cantonale della Spcieta Svizzera di Pio IX, vide la luce in Lugano-
un ottimo opuscoletto ,

intitolato Giuseppe Leu e la Svizzera Cattolica
,

Episodic storico dal 1830 al 1843. Gia voi conoscete 1'
ppuscolo

e 1'e-

gregio suo autore Avvocato C. Conti; solo io-aggiungero, che il libro

fti trovato degno di lode dei piu accreditati giornali della Syizzera e

d'ltalia, e che qui da noi trovo il piu grande favore
,
e che generale e il

desiderio dei buoni , che il gioyme e dotto autore , gia si benemerito

della buona catlsa
,
continui nella santa impresa di difendere la religione

dei nostri padri, e propugnare i principii della piu sana politica.
6. Anche il noslro Cantone, quantunque povero, contiima le sue ofler-

te pel denaro di S. Pietro; gia diverse somme furono spedite all'incari-

cato d'affari pontificii in Isvizzera, Monsig. Boyieri, e nella scorsa Pasgua
altra somma discreta fu

portata
a Roma ed wmiliata con altri -doni ai

piedi del S. Padre dal M. R. D. Gioy. Riva, Arciprete Coadiutore di

Lugano. Questa pia opera si deve allo zelo della direzione del giornale
il Credente Cattolico,- il quale continua con sempre nuovo vigore a com-
battere per la causa della religione e del diritto, e senza temere le molte

difEcoka contro cui deve lottare
,
con somrno onore corrisponde al suo>

programma.
' '
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II.

COSE STRANIERE.

ISGHILTEURA 1. Discorso del sig. Disraeli sulle cose d' Italia e specialmente di

Roma 2. GiiuUzio porlatone dal signer Forcade nella nevuc des deux
Mondes.

1. Nella tornata degli 8 corrente del Parlamento inglese, il sig. Disraeli

tenne un eloquente discorso, intorno agli atti e alia pplitica
del Gpverno.

Egli censuro acerbamente gl' immensi dispendii ordinati dal Ministero

della guerra nella occasione della guerra di Crimea
;
noto il deficit ognora

crescente della Finanza, e le tasse che s'flggrayano ogni-di piii sopra del

popolo. Querelossi della diffidenza suscitatasi contro la Francia, la c.ui

amicizia disse necessaria alia prosperita dell' Inghilterra. E finalmente

volgendosi agli affari d'ltalia, si espresse -in questo modo: La politica
dell' Inghilterra e della Francia rispetto all' Italia e la stessa pel princi-

pio. Ma yi sono due punti che sovente ban fatto nascere dei malintesi

ira queste due potenze. II primo e Napoli, o meglio 1' Italia meridionale.

Sembra che i'lmperatore di Francia ainmetta, o lasci aromettere dellc

Tedute, riguarclo all' Italia meridionale, different'! da quellc di presente
abbracciate dai ministri di SuaMaesta Brilannica. L' Imperatore di Fran-
cva e d'avviso che cio cbe si chiama unita italiana, non siaun elementq
necessario per la forza dell' Italia, e mette in

quistiqne 1'opportunita di

^nnetlere 1' Italia del Su'd a quel gran polere che egli stesso ayea costi-

tuito nel Nord. Questa opinione dell' Imperatore puo esserc giusta p er-

ropea; intorno ad essa e libera la -discussione : ma non e tale da risYe-

gliare ostilita fra i due governi. Se essi son d'accordo sul punto prin-
cipale, non potrebbe una

applicazione di
semplice particolarita produrre

^discordie di siffatta tempra ,- che esasperirio fra loro le due nazioni e le

trascinino a grandi dispendii militari.

Ma quistioni di Stato promosse per eccitave tali discordie soiio state

fatte in questa Camera dai membri dello stesso gOTerno. II nobile Lord

primo ministro bar ayutp nel presente e nel passalo goyerno il yantaggiq
dell' aiutq e del consiglio di due eminent! uomini politici, nella qualita di

segretarii di Stato per gli affari esteri. Uno di'ess'i aveva assistito arCon-

gresso, a cui interyennerq tutti i piii celebri politici d'Europa, ed in cui

tli

affari d' Italia furono discussi spassionatamente e minutamente. Quale
1 1'opinione di quel Segretariq

di Stato ? Avendp operate sotto 1'immedia-

to consiglio e con 1' approvazione del primp ministro, avendo inteso la

quistipne italiana esser discus?a dai piu abili uomini di stato europei, fra

i quali dal gran ministrd italiano Conte Cavour, Lord Clarendon, allprche

tornp dal CpngYesso, dichiaro la sua opinione nella Camera dei Lofdi, che
1' unita italiana era una chimera. Si puo opporre che Lord Clarendon non
e il presente segretario di Stato. Credo di potere asserire non essere

colpa del nobile Lord che siede aHa contraria parte, se Lord Clarendon
non'e segretario. degli affari esteri. Credo che il nobile Lord stimolasse

Lord Clarendon ad assumere la responsabilita di tale officio
,
ma que-
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sti per alcune ragibnt nol voile accettare. Abbiamo un altro uarao di

Stato in sua vece,' uno ctii spesso mi sqno opposto, uno che nel corso

di sua vita ha commesso considerevoli errori, nessuno pcro cosi gran-
de da proporre tale risoluzione, che lo cacciasse virtualraente fuori d' uffi-

cio e personalmente fuori della Camera del Comuni. Nonostante egli e im
eminente statista. Godrei, se potessi vederlo di nuovo secluto su questo
banco, perche son d'opinione che perdendolo la Camera dei Comuni per-
derebbe parte del suo lustro. Ebbene, Lord J. Russell divenne segreta-
rio di Stato per gli afTari esteri. E qual f'u.la sua opinione circa I'linila

italiana? Egli era arditamente caldp sul suq seggio minisleriale, quando
intese che un cotale chiamalo Garibaldi nreparava a Geneva una spedi-
zione per inyadere il Regno dclle Due Sicilie. II nobile Lord manco al

suo dovere d'informare Francesco II della spedizione, e di porre, nel mo-
do che e proprio fra i ministri di amiche potenze, il governo di Nappli

in

guardia contro un atto quanto illegale allreltanto oltraggioso. Un ministro

dj tali sentimenti bisognava considerasse con qualche carila i pregiudi-
zii, se volete cosi chiamarli, di un alleato, che intorno al spggetto del

Sud dell' Italia dimoslrava cosi pienamente le stesse opinioni. Ma cio e

tutto? Non suonano in questo momento alle nostre orecchie le parole di

un dispaccio redatto dal nobil Lord segretario per gli affari esteri, quan-
do sedeva in questa Camera, dispaccio che tutti conosCono,. in cui i no-

stri interessi jieU'Adriaticofurono esaltamente considcrati, main cui una

politica del tutto conforme a quella proposta dal nostro cordiale alleato

i'u -giustiticata ed approvata in quelle cniare sentenze, nell'esprimere
le quali il nobile Lord non ha chi lo somigli? Stando cosi le cose, mi
sembra molto straordinario che la questione dell' Italia meridionale possa
essere divenula una sorgente d'irritazione frai i due governi, nei quali

prevale una
priginale

identita di viste e di principii, e questi ostili sen-

timenli siensi ingenerati, quando in fatto niente altro se non avvenimenti
e circostanze, che nessuno spiegherebbe, avrebbero potuto modificare le

opinioni del governo. inglese. lo certamente non voglio biasimare il gp-
verno inglese per avere modificato le sue opinioni sulle cose italiarie, in

quanto riguarda il Sud delta Penisola. Ma se 1'alleanza della Francia era

cosi pr'eziosa , se una sincera armonia con essa era il
principal soggetto

della sua poliiica, come gli antecedent! sembrano dimostrare, pare a
me che non sia scusabile il far le viste di trattare colla Francia circa

i|

soggetto, di cui sto ragionando, con uno spirito d'irritazione e con modi

imperativi. La quistione 0*61 mezzpdi dell' Italia spero che si accomodera
da se stessa. Spero che il morale aiuto, dalo sotto la forma degli Zuavi, e
il non intervento

sottp
la forma dei soldati di marina, non apparira in

quella contrada. Nondimeno e questa assai piii una speranza che una

convinzione, perche da tuttocio che sappiamo, 1' Inghilterra, che tanta

favorisce 1'eccellente dottrina del non 'intervento, puo probabilmente
vederla in perjcolo in questa parte d' Italia.

Ora v' e un'a'ltra questione, rispetto alia quale esisle tfpiii grande ma-
linteso fra 1' Inghilterra e la Francia. Essa e una questione di gravissimo
interesse, perche non e ancora definita

; e potrebbe trascinare a conse-

Siienze

che noi vorremmo scongiurare. Intendo parlare della quistione di

oma. Ho bisogno di sapere, 1 Inghilterra e la Frascia essendq pienamen-
te d'accordo circa i principii della politica italiana, che cosa sia accaduto
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a Roma per giustificare il contegno che il nostro gpverno ha preso di rim-

petto alia Francja; e il quale ha, creel' io, se non in lutto, almeno in .gran

parte cagionato tanta estcnsione nei nostri armament!.

M'avventuro a ragionare intorno la questione romana non come se vi-

Yessiino nel.medio evo o assistessimp ad un auio-da-1'e di Guy-Faw-Kes.
La questione non e assolutamente priva d' interesse anche per gli inglesi,

e
pei protestanti ;

benche ci6 che chiamasi pptere icmporale del Papa ,

mi sembri comparativamente maleria di ppca importanza. Questo potere

temporale e quello d* un piccolissimo principe italiano; ed a questo punto
di vista io non veggo che abbia maggjor interesse per noi di quello del

Duca di Modena, o del Duca di Toscana. .Ma nella questione di Roma
Vha im inleresse generale per tutto il mondo, e sc io non m'inganno,
un interesse particolare per una potcnza protestante come I'lnghillerra;
e quest' interesse non e il potere temporale ma 1' indipendenza del Papa.
Sono queste -due cose pienamente distinte., benche siansi sempre con-

fuse, o per ignoranza o in conseguenza di pregiudizi'nazionali. Suppo-
niamo pertanto che il Papa debba lasciar Roma domani e stabilirsi in mo-
do permanenle a Siviglia ovyero ad Avignone , od anche in una delle

graudi cilta del Danubio
;
voi potete esser certi che quel poiere catlolico

romano, nei dominii del quale egli, il.Papa, avra preferito di stabilirsi,

non si cur'era gran fatto di mantenere ad ogni costo la indipendenza di'lui.

Anzi al contrario questa potenza accetteraconsollecitudine 1'aumento d'in-

fluenza e d'aulorita che gli dara la residenza pcrmanente del Papa ne' suoi

dominii. Cio non tornerebbe punto ulile ad una potenza .prolestanle e spe-
cialmente ad uga potenza protestante, che abbia piu milioni di sudditi cat-

tolici rpmani. Noi \edremmo con grande gelosia U Papa fare la sua resi-

depza in uno Slato caltolico romauo; perche sappiame che se, come

principe lemporale, essp non e piu potente d'un altro.qualsiasi duca ita-

liano
;
come principe spirituale mvece egli esercita un grande pptere in

tutti i paesi, ed in tulti i paesi'egli e rappresentato da un corpo intellct-

tuale organizzato. Havvi dunque nella questione romana un oggellq di

molto rilievo per pgni uomo di
Statp. inglese. Ecco un sovrano

,
i! quale

esercita una autorita che Io pone in condizione tale, che non dovrebbe
sottostare all' influenza indebita di alcuna' potenza

in Europa. Fu questa
la considerazione, che decise i grandi-uommi di Stato dell' Europa a san-

zionare la restaurazione del Papa ucl 181o.

Lord Grey, lord Liverpool, M. Canning, e lord Wellesjey, io Io sup-

pongo , non eran bigotti ,
e certo non erano

stplti.
Or bene essi non

pote-
rono trovare un'altra.solu'/ione della difficolta in qneU'epoca: non gia che
essi credesscro opportune o desiderassero ehe il Papa esercitasse 1'autori-

ta d'un principe temporale, ma perche non videro altrp mezzo in quel
momento di guarentire la sua indipendenza. Ora se le complicazioni che

involgono questa questione sono di peso per uno slato protestante , quale
debbono essere le difficolta che'circondano il nostro cordiale allcato, 1'Im-

peratore de' francesi nei trattare con lui ? Ei sa che qualunque cosa av-

yenga, 1'Inghilterra e il mondo non soffriranno mai che il Papa dimori

in Francia d'una maniera permanente, o che 1' influenza che il Papa
esercita su tutti i paesj per mezzo di quella organizzazipne intellettuale, a

<Hii ho falto allusione, possa essere soggetta all'autorita ed al controllo

delle Tuileries. L'Imperadore de' francesi comprende cio benissimo; esa
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che, se il Papa risedesse in un altro Stato cattolico, ne risulterebbero

gravi imbarazzi. La sua particolare influenza, e 1'autorita che egli eser-

cita di presente ,
o che possiede in parte, sarebbero per conseguenza

diminuite, mentre quelle.d'un altro sovraiio potrebberb crescere in pro-

porzione.
Y' e inoltre un'altra difficolta. L' Imperatore de' francesi sa benissimo

che se la questione fosse regolata nel inodo clandestine, che taluni seni-

brano.aspettarsi e desiderare
,
e che se il Papa fosse domani un fuggitivo

o esiliato o prigioniero ;
colui che governa la Francia

, qualunque ne

fosse il norae
,
la famiglia o la dinastia ,

non potrebbe considerare coa

indifferenza questo avvenimento
,

e fors'anco nemmeao impunemente.
Cosi stando le" cose, e giusto che Yenma richiesta proveniente da noi che

profcssiamo essere suoi sinceri alleati
,
assuma la forma di un insultp,

di

una minaccia o di una aperta invettiva in un' assembled popolare,
simile

a quella della Camera dei Comuni ? Uno spirito di concihazione sarebbe

miglior guida ai nostri consigli ; imp spirito di amicizia ci animerebbe a

cercare per mezzo di sforzi cqncprdi , se possibile sia
,
di dare una solu-

zione'a questa difficolla. Ogni patenza europea, sia essa cattolica ronia-

na o prqtesta'nte , deve considerare che se il Papa esce .da Roma o ne

yenga espulso dalla forza, un sentimento d' incjuietudine ,
un sentimento

assai pencoloso si diffondera in tatti i paesi di Europa.- 1 politici ,
siano-

cattohci romani o protestanti, non possonp essere indifferent! alia possibi-
lita d' un simile evento

;
e fra tutti, quegli che sentirebbe maggior inquie-

tudini per cio, quegli che urterebbe piii direttamente contro tale dinicol-

ta , e il reggitore dejla Francia. Ben adunque dissi
ip

esser tale questo-

'spggelto
fra gli altri tatti, da essere causa dei piii amichevoli e coniiden-

ziali rapporti tra la Francia e questa contrada.

Con tutto cio
.il

nobile Lord e quelli.fra suoi colleghi, che hanno par-
lalo intorno al soggetto, lo hanuo fatto secondo il loro modo personale di

yedere
,
e ragionatp come se 1'armata fraiicese si fosse condotta a Roma

per semplice amhizione dell' Imperatore. Qra se vi e un fatto, rispetto al

quale sia tanta diversita di opinioni , queslo e la occupazione di Roma

per parte della Francia. lo upn voglio qui esaniinare se 1'occupazione di

Roma sia stata un errore politico o no
;
ma ritengo che essa e stata da

parte di Napoleone ,
non un alto d'ambizione, ma un atlo di difesa per-

spnale.
Se essa non avesse ayuto luogo allora che fa operata ,-i disordi-

ni
,

il malcpntento, ed i moti rivoluzionarii , che ha preyenuti ,
si sareb-

bero estesi per tutta 1' Europa. Per le quali considerazioni a me sembra

che noi abbiamo avuto tortp
di non esaminare i due. aspetti della queslio-

ne, che la Francia ha giudicatp da un puntO di vista diverso dal nostro ;

ed essendo pervenuta ad una diversa cpnclusione, essa non ha veduto le

sue idee raccolle'da noi con quello spirito di benevolenza, che richiede-

rebbe ed autorizzerebbe la cordiale alleanza fra i due. paesi. N'e quindi
risultato un costante malinteso, la complicazione negli affari

,
la gelosia

e la diffidenza ;
ed in tutto cio , che riguarda T Italia

,
noi ci troviamo in

apparente opposizione con questo medesimo alleato
,
che presta la sua

attiva cooperazione ai nostri sforzi per mantenere la pace e regolare gli

affari ,del monp
1

p.
ni &''*'-xi

2. E incredibile quanto questo discorsp
del celebre Statista inglese ab-

"bia eccitato d'ira e di dispetto nei liberali. Tra gli altri il signer Forcade,
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apologista prezzplato del Piemonle,
jpiglia

a criticarlo in ogiii sua parte ;

ed a
proposito

di cio che riguarda 1' Italia, dice cose, che se fossero vere,
farebbero grande ingiurih al proprio governo. II signer Disraeli, cosi

egli, e. poi sicurp cbe 1' iniziativa morale, esercitata dal Gabinetto in-

glese negli affari italiani, abbia nel fondo veramente cpntrariato
il no-

slro Governo ? Che cosa ne sa egli ? Un uorap cosi sperimentato, come

lui, puo-ignorare che vi hannp anche in politiea delle dolci yiolenze?
10 ammetto che 'la nostra politiea italiana nelle sue diverse vicende ha

potuto aver apparenze diverse. Ci e stato il proclama che annunziava
raffrancamento d' Italia dalle Alpi all' Adriatico e ci e stata la pa-
ce di Yillafranca. Per restringerci all'' ultima personificazione di questo
diialismo , noi abbiamo a Roma il signor De Goyon ;

ma hoi vi ab-

biamo del pan il signor De Lavalette. Perche il sfgnor Disraeli
spppri-

me 1' una delle' due facce del nostro Giano? Come un uomo cosi uno
e cosi penetrante puo egli credere o fingere di credere che la vera po-
litiea della Francia, quella che noi abbiamo piii a cuore, e quella che,

per comodita del discorso, noi appelleremq la politiea Goyon? Non altro

che il bisogiio d' un' argpmentazione di opposizione ha
pptiito condurre

11 sig. Disraeli a un simile controsenso. Dei fatti, che oggimai apparten-
gono alia storia, avrebbero doyuto convincedo.che certe pressiom inglesi
ci sono state negli aSari d' Italia non solamente utili ma aggradevoli. Nel

momento, a cagioad'esempio, in cui la politiea delle annessioni prevalse,
il Conte Waleski, che era stato contrario a tal mpvimento, mpsso da un
onorevole scrupolo di coscienza, lascio il portafoglio degli affari stranieri.

Lord John Russell allora in una Nota,.divenuta celebre, ci fe pressa di con-

seutire alle auuessioni. L'eminente successore di Waleski, il sig. Thou-

venel, tiro da questa pressione inglese un partHo da maestro. .-Quella

nota-gli servi da prima per isciogliersi, in faccia all' Austria, dai le^ami
del Trattato di Zurigo ; poi le annessioni italiane, si caldamente patroci-
nate dal gabinetto inglese, gli fornirpno un -irresistible argpmento per
rivendicare a profitto della Francia Nizza e Savoja. 11 sig. Disraeli non

potrebbe avere la semplicita di credere che quantunque la poiitica rap-

presentata da Waleski abbia dovuto cedore alla^assione di Lord Palmer-
ston e de' suoi Colleghi per le annessioni., la poiitica francese:abbia po-
tuto uscir ferita da questa pruova. Quanto a noi, siam dell' avyiso del

Times , e pensiamo cne quando la questione .romaaa sara terminata
,

il

sig. Disraeli si convincera che I'lnghilterra e stata utile arnica del no-

stro Govejrno nelle numerose difficolta della sua poiitica italiana, echo

rimperatore non ha, punto dovuto lagnarsi d'ayer avuto uji eccitalore

cosi teuace come Lord Palmersttm, ^
.

Questo ragionamento del sig. Forcadeejnsultante per IMmperatore, che

rappresenta con due facce, cojiie Giano. E insultante pel sig. Thouvenel,
che avrebbe accettata una poiitica, ricusata dal sig. Waleski pel non di-

sonorarsi. E insuHante pel sig. De Lavalette, a cm aUrihuisce la villa di

esercitare in Roma il sozzo giuoco ,dei De La Minerva e degli -altri rap-

presentanti del Governo di Torino. E iusultante per la Franewi, che crede

capace di poter sopportare che il suo Governo , e i suoi rappresentanti
esercitino verso il Ponteficeima bassezza di perfidia,di :cui!si yergogne-

:./>v \- 'Jirtn)> mi ;i= t,tj^i7fiiyitj-
< ']il'ib4 nna jytifi f>l i'<sO'> ot)inJ8
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rebbe ogni pjii turpe mascalzone. Percio, torniamo a ripetere, quosto di-

scorso del sig. Forcade dee rigettarsi da quanti hanno a cuore 1' onore

della Francia
; e-quindi dee tenersi assolutamenfe per falso.

GERMA^A. 1, Decisione della Dieta federate in ordine ad Assia Cassel

2. Camere prussiaue, e discorso a nome della Corona.

1. La quistione dell'Assia Cassel ya oggimai a ricevere il suo sciogli-

raento in Alemagna. Ne poteva avvenire diversamente, dopo che 1'Austria

si e accoslata sopra di questo punto alle vedute della, Prussia, trascinan-

do con se la maggiorita della Dieta federate. Una decisione infatti di essa

Dieta ha imposlo all'EIettore assiano.di sospendere 1' esecuzione della

sua Ordinanza del 26 Aprile, al che egli ha dovulo sottomettersi. II suo

rappresentante a Francfort dichiaro ollicialmente che attribuendo un ca-

raitere positivo alia risoluzione della Dieta, il governo ritirava le misure

decretate circa le elezioni. Tullo dunque annunzia un prossimo e finale

assestaraento di tale affare; jnassiRiamente se la Prussia lo lascia sul

terreno legale dell'autorita della Dieta, la quale sola ha il dirilto d' inter-

venire in
ciq

che concerne uno Stato alemanno. Egli e. vero che questa
Potenza, irritata per la poco cortese accoglienza fatta daU'Elettore al suo

inviato -Willisen, e piu dal rifiuto di dare alcuna soddislazione per un tal

fatto, ha richiamato da quella Corte il suo rappresentante e fa mostra di

yoler marciare colle sue truppe sopra quel piccolo Stato ;
ma ella deve

mtendere che cjualunque cosa operasse in tale emergente ,
sarebbe di

niun valore indipendentemente dalla yolonta della Dieta federale.

2. Ma la preoccupazione maggiore in Alemagna e per la Prussia a ri-

guardo della riunione della nuova Camera de' Deputati. Le elezioni,
come si sa

, riuscirono piu numerose pel partito progressisla e liberale,

che non furono nella Camera precedente. D' altra parte 1' attitudine del

Governo finora e stala ferma e consentanea al linguaggio che il Re ha

sempre teputo ne' suoi diversi discorsi. Che poi esso non sia disposto a

recedere da tale attitudipe si puo ragionevolmente argomentare dal di-

scorso d'apertura, fatto dal Presidente de'Ministri, principe Hohenlohe,
il di 19 Maggio. Imperocche in esso, (ra le altre cose che mostrano la

risoluta volonta di non sacrificare le prerogative della Corona alle esor-

bitanze popolari ;
e notevole il seguente paragrafo :

II Governo, senza lasciarsi fuorviare dalla vaciabile pregsione dei

partiti ,
fara serii e zelanti sforzi per eseguire nelle forme usate sinora i

principii generalmente riconosciuti, che il Re nel suo avveniraenlo alia

reggenza e quindi in diverse tiate indico. ai consiglieri della Corona, co-

me regole di condotta da seguire per ramministrazione del paese. So-

sterra coscienziosamente, giusta questi principii, tanto i diritti della Co-

rona, quanto i diritti costituzionali della rappresenlanza del paese.
II Governo srjera altresi che voi, signon, non gli negherete il yostro

patriotico appoggio per mantenere 1'onore e la dignita della Prussia, e i

proyvedimenti necessarii per assicurare il progresso di tutti i rami del-

rattivita pacilica.
Stando cosi le cose, non sarebbe meraviglia se un conflitto si vedesse

tra breve ingaggiato tra la Camera e il Governo. Ma facilmente un tal
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pericolo verra scongiurato dal contegno, che ambe le parti setnbrano

voler assuraere, nello schivare ogni discussione
sopra

materie infiamma-

bili. Certamente ft partito degli esaltati corrcrebbe rischio di pcrdere

ogni cosa colla sua imprudenza.

Q&H-
'

i . r- ^WOV.-'rwi- fr!.'-ff

AMERICA. Messico. 1. Cagioni dello sciogllmento della lega 2. Risentimeiiti

della Palrie 3. Anarchia interna del paese 4. Primordii favorevoli

alle armi francesi o. Stati Uniti. Caduta di Nuova Orleans, ed altri

rovesci del Separatist!.

1. La spedizione del Messico senibra entrare in una nuova fase, molto

diversa dalle stipulazioni del trattato di Londra. Gl'Inglesi e gli Spagnuoli
si sono definitivamente ritirati, e i soli Francesi proseguono la loro mar-

cia verso la
capitale,

sotto la condolta del Generale Lorencez. A spiegare

questo discioglimenlp della lega delle tre Potenze, tnossesi da prima con
intendimentod un'azione comune, cosi scrive il Gentrale spagnuolo Prim
in una lettera riporlata dal Morning Post, sotto la data del 17 Maggio.
Yoi conoscete, il mio attaccamento per 1' Imperadore A

T

apoleqne ,
voi

comprendete I'amarezza del mio anirao nel vedermi obbligato di abban-

donare il campo di battaglia , quando stava per effetluarsi il
piii

bel

sogno delja mia vita, quello.di combattere a tianco de' Francesi sul me-
desimo suolo. Ma egli mi era impossible di rimanere, senza obbliare

cio che io devo alia regina e at mio paese.
La \erita e che i Commissarii dell' Imperatore hanno abbandonata la

convenzione di Londra e si sono detenninati ad operare per prpprio conto.

II pretesto e stato la protezione che essi vollero dare agli emigrati mes-

sicani, Almonte e compagni, che dopo il loro arrivo a Vera Cruz confes-

sano il loro disegno di distruggere la Repubblica, per creare una Monar-
chia in favore deH'Arciduca Massimiliano. L' ultimo processo verbale

della conferenza dei Plenipotenziarii alleati slabili la condizione delle

cose d' una maniera chiarissima. Questo documento mostrera chi ha ra-

gione.
L' Epoca poi, giornale ministeriale spagnuolo, racconta 1'avvenuta

discord ia in questo modo : Nella conferenza di Orizaba il generale
Prim e gl' inglesi si sforzarono dk dissuadere i plenipotenziarii francesi

da una politica opposta
al trattato di Londra, e non atta a terminare

senza effusione di sangue Tanarchia che regna nel Messico. II gene-
rale Prim studiossi di mostrare che il trattalo di Londra non autoriz-

zava la nuova attiludine dei francesi e la protezione da essi conceduta

agli emigrati messicani , sospetti di cospirazione contro il governo esi-

stente. >I francesi risposero che ricusavano di trattare con Juarez, e

che avrebbero conlinuato a proteggere gli emigrati, i quali ayevano
posta la loro n'ducia nell' Imperatore. II generale Prim e gl inglesi allora

dichiararono di volersi ritirare: perche non amavano ne di ppporsi con
le armi alle

risoluzipni
dei francesi , ne rimanere spettatori passivi

di

una lotta senza motivo. II generale dichiaro che lasciava su i francesi

lutta la
responsabilita,

ed i rispettivi govern! hanno approvalo la con-

dotta di Prim e di Wike, come ci riferisce un telegramma recente, di-

chiarando inoltre nullo e non avvenuto il trattato di Londra. Appena si
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ruppero Ic couferenze di Orizaba, i rappresentanti della Francia diresse-

ro al popolo niessicano un proclama, in cui e detlo die la Franc.ia non ha
altro scopo. se non quello d' infondere nella parte onesta e pacifica del

.Messico, Tale a dire ai nove decimi della sua popolazione, il coraggio di

pronunziare la,
sua

yolonta. Contemporaneamente il generate Almonte
mvitava i suoi concittadini ad aver fiducia nella lealta francese e a coo-

perate per la fondazione di un governo nazipnale. Juarez rispondeva con
un decretocol quale ordina lo stato d\ assedio, I'-armamento generalc, le

guerriglie, 1'onnipotenza dei governatori delle province, la pena di morte
contro chiunque somrainistrera al nemico viveri, armi o notizie.

2. Le cose fin qui accennate ci danno la chiave per intendere il dis-

senso,-che apparve da prima tra gli stessi cohdottieri delle forze fran-

cesi
, quando il generale Lorencez si avanzava verso Puebla

, menlre
che 1' ammiraglio Jurien de la Graviere 'si teneva fermo ad Orizaba

cogli Spagnuoji ,
attendendo nuove istruzioni da Parigi. Ma piu an-

cora ci lascia intendere. la cagione dell'ira del Constitutionnel e della

Patrie, che accusano gli Spagnuoli di tradimento > per essersi all' im-

provviso ritirati nel nieglio della spedizione. Ecco come il sccondo. di

questi giomali. si espriuie in tal proposito. Intrighi del tutto inaUesi,

che non si spiegano ne si difendono
,
haxino prodotta una deplorabile

divisione nello stesso istante, che e piu necessavia la concordia. Dopo
che le squadre unite delle tre nazioni hanno c.ondolto sulle rive del

Messico le truppe-spedizionarie; dopo che queste truppe.si sono inter-

nate in quella regione ; dopo.- che if
loro. vessilio era stato accolto dalla

popolazione come una promessa di Hberazione
; dopo che uomini impor-

tanti
,

i quali gemevano per 1' pppressione della loro patria ,
si sono

compromessi al cospelto dell' odiosa dittatura che
npi

andiamo a com-
battere

;
in questo momento 1' Inghilterra per la prima, e dopo di lei

la Spagna, abbandonano la grande intrapresa , coricepita ,
couc'ertata ,

abbracciala ed eseguita di concerto colla Francia
,
e prppongono gra-

vcmente di negoziare sulle basi di una convenzipne, gia egualmehte

riprovafca. a londra ed a Madrid! Ambedue vogliono trattare con un

governo, del quale con noi hanno riconosciuto e condannalo gli esosi

atti
,
con un governo che precede colla violenza e col terrore, che ha

conculcato il diritto delle genti, che ha perseguitato i nostri nazionali ;

e che persevera in que.sti odiosi procedimenli alia presenza dei nostri

soldati , .attoniti ed indignati che una inopportuna e tardiva diplomazia
li condanni all' inerzia ed aH'innnobilita.

Ecco quel che avviene nel Messico !

JVo' non conosciamo ptirola cosi secera nell' idioma politico per dc-

finire simile condotta. Quando molte nazioni sono legate da una con-

veuzione, e che col mezzo della guerra ledono ad un line comune,

precedentemenie determinato
;

i loro vessilli congiunti costituiscono in

qualche maniera una disci plina unica, un dovere unico..

Se una di esse nianca all' interesse collettivo, formalmcnte viola

I' impegno d'onwe che ha accettato. E quando un fatto simile avviene

sul campo di battaglia, alia presenza del nemico, questo falto si cbia-

ma un tradimento'. -

Comunqne sia
,
e da quale delle parti stia la ragione ,

il
fattp

e che i

Frances! rimasero soli a portar tutto il carico e i pericoli dell' impresa.
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Ne la Spagna si e voluta indurre a continuare a prendervi parte, non
ostante le caldissiine istanze del generate Serrano, che dall'Avana spedi
un messo per dimostrarc al Governo il rischio che correva quel lontano

possedimento, dove al Messico non venisse
costituitq

un governo leale

ed amico. II detto generale fu cosi fermo nel credere inopportuna questa
ritirala clelle armi spagnuole ;

che nego al generale Prim le.navi richie-

ste al trasporto delle truppe-; onde costui fu costretto a
pigliarne altre a

nolo, ed allre dimandarne in favore dagTInglesi. I Mimstri poi in Ispa-

gna ebhero a difendere la loro politica sopra questo richiamo dell' eser-

cito, contro le accuse del signor De Castro, il quale proponeva alle Ca-
mere un voto di censura del Ministero, che a gran maggioranza venne

rigettato. ^\i' ^

3. Quarito all' interno del Messico, esso .puo dirsi cadutq nella piu spa-
ventevole anarchia. Marquez facendo la guerra a proprio promto, ha
disfatto le truppe di Juarez

1

nelle vicinanze di Queretaro; passandp im

gran numero di soldati sotto le sue bandiere al grido di : Viva laJRcligione;
11 generale Robles, esiliato da prima in California, mentre tcnevasi nasco-

sto, venne scoperto vicino a Puebla e quindi fucijato. La stessa sorte

sarebbe toccata al generale Almonte, senza 1'attitodine ferma del console

francesc, che non voile consegnarlo e gli die cornodo di salvarsi. La citta

del Messico venne messa in istato d'assedio e i general! Pascal Miran-.

da, J.-J. Baz e Portirio Diaz, 1'autore del sacco della cattedrale di Pue-

bla, furonp arrestati. Juarez ordino pariniente 1'arresto, come-traditori

della patria, di Miranda, di Haro y Tamariz, e del colonnello Gual.

Quest' ultimo, che accompagnava ^liramon, avendo procurato di rag-

iungere Marquez, fu p'reso e inviato al Messico. Oltre a cio una imposta
i 600 mila dollari e stata inflitla alle case spagnuole del Messico ;

oltre

a mMmprestito fprzato di 50 milioni, ordinato in. generale ai cittadini.

Molti spagnuoli v'enncro uccisi impunemente nella capitale e nelle sue

yicinanze, mentre che altri, come i signori Cortina e Figera, furono esi-

liati come pericolosi e cacciati brutalmente dal paese. E forza cpnfessare
in vista di tali fatti che 1'intervento tin qui non ha

ottenutp grande ri-

sultamento; e che i Frances! ban motivo assai apparente per ispingere
avanti 1'impresa.

4. Del resto in seno dell' istesso partito liberale messicano regna gran
dissensione. Imperocche altri cercano di conservare nel pqtere Juarez,
il quale non e stato mai altro che loro strumento, ed altri vogliono la

guerra ad ogni costo; e s'irritano di tutto cio che non sente di guerra.

Questa peraltro
e cominciata con poco felici auspicii pel governo messi-

cano
; giacche il parco d' artiglieria, che si trovava tra Orizaba e Puebla,

salto in aria, uccidendo 1,500 soldati e circa 300 femmine, che accompa-
gnavano I'esercito; e frattanto i Francesi ban cominciata la campagna,
impadronendosi il giorno 24 Aprile d'tino dei forti che chiudond la via

da Tehuacan a Puebla; dopo aver disfalto un buon nerbo di cavalleria

nemica. II generale Almonte poi e giunto a raggran.ellare da seimila ca-

valieri
;
e in generale le pqpolazioni sembrano pronunziarsi in- favore

dell' intervento francese. Diciamo inlervento francese
; perche la Francia

benche abbia piii volte stabilito come inconcusso il principio del non in-

tervento ,
ha nondimeno dichiarato che essa interverrebbe volentieri dO"-

vunque fosse'una nobile causa da difendere.
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S. Passando.ora agli Stati oggimai disitniti di America, le sorli della

guerra volgono assai
sfayorevoli allearmi del Sud. II disastro maggiore

sofferto dai Confederali si ela perdita della Nuova-Orleans. Questa cit-

ta, chiave della nayigazione del Mississipi, e d'un' immensa impprtanza
per amendue le parti belligeranti. In seguito i

Sejparalisti
hanno evacua-

ta Yorktown, la quale tqsto
\enne occupata dai rederali che

vi.trovarq-

nq 70 cannon! inchiodati e una gran quanlita
di pro\igioni. I Separati-

st! per altro, prima di sgomberare la cilta, \i bruciarono-18,000 balle cli

colone, la cui raancanza faoggimai languire tante migUaia di-operai in

Inghilterra ed in Francia. In mano dei Federal! e caduta akresi AVil-

liainsburg, dopo accanito combattimento, con gravi perdite d'ambe le

parti. I
Separatist!

lasciarono in Irtilia de'nemici 2,000 prigionieri, la nie-

ta lerilL INon ostante quest! yantaggi, Mac Clellan, generale degli Unio-

nist!, non nioslra niolta fiducia nel pronto esito della gnerra. Poiche nel

rapporto, che fece al GoTenno, di quest' ultimo fatto d'arme conchiude
cosi : Nor dovremo sostenere altre battaglie, prima di ginngere a

Richmond.

Dopo la caduta di Nuova-Orleans pare che i Separatist! abbiano in

animo di concentrare lutte le. loro forze nel Sud .delta Virginia e quivi
venire a gran giornata co'jiemici. Del resto i fogli principal! di Londra

persistono a credere die la contesa non. possa essere terminata colle ar-

nii ; e il Globe, dopo, a\er riferita la presa di Nuova-Orleans, soggiunge
in tuono solenne : E ormai tempo che il Nord e il Sud s'intendano per
istabilire una linea di confine. Nondimeno, quale che debba essere il

corso e 1'esito di questa guerra, si ha fondata speranza che qiu'nci a non
molto debbansi yedere riaperti i porti meridionali dell' Unione al traffico

enropeo per 1'importanle derrata del cotone.

Non facQia meraviglia che taciamo (lei tutto.il principale avveni-

mento di questi giorni in Roma, 1'an-ivo cioe dei Vescovi da tolli i

punti della Gristianila. Dovendo stampare 1'ultimo foglio del pfesente

fascicolo, quaado se ne altendono ancora degli altri, ci riserbiamo a

darne minula e precisa cpntezza nel quaderno segueute.
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BELLA BENEFICENZA SOCIALE
GENERICAMENTE CONSIDEUATA

Beneficenza sociale genericamente considerata.

Data nel precedentc articolo im' idea sommaria delle dol trine die

intorrio alia beneficenza sociale corrono fra gli economisli l, tenlere-

mo adesso di esporre quelle die ci sembrano germinarc dai principii

eallolici. Qucste dottrine non sono gia nuove in se (nulla essendo

miovo soslanzialmente nel callolicismo) ,
ma solo nel metodo e nelle

forme alquanlo piu lilosofiche a cui lenteremo di ridurre tutta la teo-

ria dclla beneficenza. A tal uopo e necessario in primo luogo di ben

comprendere il soggetto inlorno al quale ragioneremo ; essendo forse

principalissima causa di tanla contrariela d' opinioni sopra di queslo

argomcnlo il non aver priraa ridotlo a chiari concetti i termini ea
diiara formola il problema che si dee risolvere. Determinato il sog-

gelto, polra poi in secondo luogo investigarsene la nalura e le leggi.

II soggetto \iene indicate dal titolo stesso di quest' articolo die

iralla di fleneficenza sociale. Or che cosa e beneficenza sociale?

Oucslo epiteto puo prendersi e genericamente in senso larghissimo

per indicare qualunquc beneficenza che abbia una qualche altinenza

colla societa
;

e specificamente in senso slreHamente filosofico
, in

quanto significa risullante dalla natura sociale. Osservazionc ana-

loga fonno i moralisti quando parlano degli atti umani
, comprcn-

dendo, sotto questa denominazione, genericamente tuttocio che si fa

1 V. questo volume pag. 166 e scgg.
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dall' uomo , specificamente quegli atti soltanto che vengono operati

in forza della natura umana e con tutte le condizioni proprie del

suo operare. Nel prirao senso si riguarda materialmente il soggetto

operante : nel secondo si riguarda formalmente, nella proprieta cioe

della sua natura.

Nel prime senso adunque, sociale puo dirsi tuttocio che si attiene

alia societa, e pero la beneficenza, in qualunque modo venga eserci-

iata nella sociela, potra dirsi beneficenza sociale. Una famiglia viene

encomiata come benefica, perche i membri di lei profondono benefizii

sui loro vicini.' Allo stesso modo benefica puo dirsi una citta, be-

nefica una nazione^come suol dirsi coraggiosa, prudente, ospitale,.

quando coteste virtu vi sono praticamente in fiore.

E poiche ogni virtu consiste in un abito di morale perfezione ,
la

quale non puo trovarsi se non nella coscienza individuale rettamente

operante ;
la beneficenza sociale dee prima di lutlo germogliare negli

individui: le cui azioni benefiche, coraggiose, prudenti, ospitali

iornano in lode dell' intera societa
, benches siano atti di virtu pri-

vata , dotali di sociale unita solo dall' idea colleltiva in cui vengono

considerati.

Ma chi brama ottenere grandi efietti non si contenta di operare

da se solo, colic deboli sue forze personali. Anche in questo egli ricor-

da che non est bonum hominem esse solum : e quanto e maggiore

1' impresa ch'egli vagheggia, tauto maggior numero di aiutatori egli

procura di associarsi. In questo secondo grado la beneficenza prende

per doppio tilolo il nome di sociale, poiche non solamente si esercita

nella societa, ma si esercita coll'associarsi. Diremo quesla carita asso-

ciala, per non confonderla coll' idea generica accennata al principio.

Ma questc associazioni caritative che acquistano tanta forza a fare

il bene, non sono quello che dicesi la societa civile : sono associazioni

particolari che ne formano parte, e che liberamente si costituiscono

per volonlaria elczione 1.

\ A questa distinzione fra carita associata e carita sociale appoggiavasi

II pio e savio Presidente delle Conferenze di S. Yincenzo, nella sua leltera al

Prefetto di Polizia, 5 Gennaio 1862, quando ricusava un Presidente onorario

nominate dal Governo
; perche una tal nomina avrebbe alterato il carattere

cleH'opera, irasforniando un'associazione privata in. opera pubblica, impron-
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Ne societa civile puo dirsi una parrocchia ,
una diocesi

,
un isti-

tuto religiose die formano parte, in quanlo cittadini, della stessa so-

cieta civile, e in quanto cattolici della Ghiesa universale. La carita

da tali consorzii esercitata, puo dirsi sociale nel senso generico, come

umano si dice un atto compiulo dall' uomo con qualunque parle in-

tegrante dell' esser suo : come quando diciamo, ho la febbrc, stava

distratto ,
vado a spasso. Ovvero tutlo al piu nel senso riflesso, se

1' epiteto sociale si riferisca non alia gran societa civile
,
ma allo

speciale consorzio della parrocchia ,
della Diocesi e dell' Islituto reli-

gioso. Nel qual senso sociale equivarrebbe a parrocchiale, diocesano,

monastico. Ma un tal senso riflesso non ha die far nulla coll' allro

die e direlto, e s' intende nella frase di Beneficenza sociale.

Beneficenza sociale specificamente considerata.

II fin qui detto riguarda 1' addiettivo sociale nel generico senso di

appartenente in qualche modo alia Societa, come umani si dicona

tata di carattere ufliciale e ligia interamente alia direzione del Governo.

La, societe de Saint-Vincent-de-Paul est une oeuvre de cltarite privee : chez

file, tout est volontaire. ... la nomination par le Gomcrncmcnl d'un presi-

dent d'honneur .... allererait complelement le caractere de noire seciele, et

elle en ferait une oeuvre nouvelle en trasformant une association privee en

une association, ayant en qnelque sorte un caractere offlciel; eUc ferait d'une

oeuvre libre une sorte d'oeuvre publique . II Miuistro Billault
,
che

,
come

vedemmo, non ha idee molto filosofiche in tali materie, meraviglio in Sena-

to di tale audacia del Presidente : e Come ! parea dire
,
voi pura societa

laica e privata volete sottrarvi alle condizioni foudamentali, imposte dal Con-

cordato alia gran societa cattolica ! E una vera stranezza: Et voila une so-

ciete, qui, purcment la'ique , a la pre'tenlion de se soustraire aux conditions

fondamentales qul ont ete impose'es par le Concordat de I'an X a la grandc

societe catholique! En verite, Messieurs, cela est bien etrange. Et powrtant f

au sein de la grande societe catholique ,
tout se passe publiquement ;

dans let

societe de Saint-Vincent-de-Paul , au contrairc , ou sont les garanties? Elle

n'est publique qu'autant qu'elle le veut , elle ne rend compte que de cc qu'elle

veut . In quanto a noi troviamo la stranezza dalla parte opposta : giacche

chi mai che abbia fiorellino di senso comune puo meravigliarsi che la societa

privata non voglia stare sotto gli ordini dell'ordinatore pubblico ;
o che una

societa benefica, senza influenza sull'ordine esterno e osservatrice di tutte le

leggi, giudichi inutile il concordarsi col Governo, come si concorda la Chie-

sa per le materie miste, che richiedono il concorso d'amendue i poteri?
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tulli gli atli dell' uomo. Ma la parola alto umano ha presso i filosofi

un allro signiiicato piu rigoroso, indicando quegli atti in cni 1'uonio-

opera in quanto uomo, in quanto doe animate rayionevole, adoprando

1' intellelto per conoscere
,
la libera volonla per deliberare,. c se non

incontri impedimenld ,
anche le forze esterne per eseguire. E quesli

sono gli atti, ai quali propriamente parlando si delta la leggc da'mo-

ralisli, da' legislated, da' governanli. Altrettanto possiamo dire del-

la sociela ;
la quale allora produce un alto piu propriamente so-

ciale
, quando esso risulta dai principii essenziali e costitulivi deila

societa, vale a dire dal composlo di molliludine giuslamente ordimi-

ta al vero suo bene comune e di autorita che la governa. Cos! atli

sociali diciamo le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, di com-

mercio, lo stanziamcnto dellc leggi, ed altreltali, operati dalla Ragio-

ne ordinalricc dclla sociela die e il Sovrano, in ordine al bene del

suddili die formano il Corpo della nazione. Quando cotesti principii e

le personc in cui cssi s' incarnano, congiungono i loro sforzi in opera

di bcnciiecnza
;
allora questa puo dirsi, in senso stretlamentc filoso-

fico, beneficenza dclla sociela, bencficcnza sociale, e prendc 11 nome

di pubblica pel soggclto che la esercita, leyale per 1' aulorila dclla

legge con cui 1'esercila, ufficiale pel minislri a cui la raccomanda.

Or questo e propriamente il soggelto di una trattazione di econo-

mia sociale. Vedemmo fin da principio dei noslri arlicoli ccouomici,

essere essenziale all' cconomia sociale il tratiarc dci doveri del su-

periore, intorno all' ordinaraento dci suddili rispello agli averi; giac-

chc solo nel superiore prende corpo c real la 1' azione propriamente

sociale. La beneficenza sociale dunque, parlando a tutlo rigore, allro

non puo essere die quella esercilala dalla moltiludine, soito 1'influenza

c 1'indiri/zo del supremo imperante. La carila del privato , quella

delle parlicolari eorporazioni o associazioni, quelle eziandio cheper-

sonalnienlc il principe puo escrcitare coi beni suoi proprii, formano

bensi parti inlegranti della beneficenza della societa
,
nel senso eol-

lettivo spiegato al principio ;
ma rigorosamenle parlando non pos-

sono dirsi beneficenza sociale se non ottengano unila dal Governo
;

e forebbe ridcrc chi usasse un lal vocabolo applicahdolo ad un allo

privato.
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Formola del problema intorno alia Beneficenza sociale,

e suo svolgimento.

Cercare dunque la nalura c Ic leggi dclla beneficenza sociale cgli

e un cercare con quali norrae debbu rcgolarsi dal governantc la mol-

liludine, aifinchc sia ordinalamcnle soccorsa e sollevala ogni svcnlu-

ra. Ordinare la moli'dml'nie c finmone del governanlc : sollemre

la svenlura e il fine dclla beneficenza : sludiare le leggi, secondo

le quali.deve ordinarsi la molliludnie
, affinche la svenlura sia sol-

levalg, talc e la fonuola del problema di pubblica beneficenza ncll' c-

conomia sociale.

Oui peralt ro , badale beiic, allro e iusegnarc come debba rcgo-

larsi un governanfc percho la carila pcrfcllamenlc si eserciti : allro

dire die il governanlc devc impacciarsi di lulto c dar rcgola ad ogni

soldo die esce per eaiita dalle borse, sicdicsia tolta alia carila ogni

liberla. Oueslo secondo e il ccrilralismo dispolico dclla beneficenza

burocralica : la priina formola per lo conlrario insegna in qual ma-

niera il Govcrno dcbba rcgolare se slcsso, perche il libero operarc

dell' uomo c dclle corporazioni bencfidie riesca a maggior sollievo

dcgli inl'elicl. L' imporlanza di qucsla osservazionc si capira dal ri-

manenlc di quesli arlicoli
;
ma dovemmo premelierla per e>itare

ogni pericolo di abbaglio. Torniaiuo adcsso alia formola del proble-

ma lesle proposta.

Da quella formola ^cdra il lellorc la leiidcnza conciliativa dei

principii die andiamo spicgando , giaccho oongiungono in un alio

essenzialmenlc uno 1' azionc dclla molliludiiic c quella del governan-

te. Maafiinche (juesla indole viemcglio si comprenda, svolgiamo p:u

slesamenle la formola del problema, per trarnc lutti i dali ncccssarii

a risolvcrlo.

II governanle, diciamo, dcvc ordinarc la molliludinc. Or 1' ordine

sociale consisle.prima di lulto nella alhiazionc della giuslizia ,
e per

consegucnza ncll' incolumila di ogni diritlo. Le icggi dunque dclla

beneficenza pubblica dovranno riconoscerc per base il cuique suuni :

ed ogni provvedimenlo pubblico, die solto 1'onorato c sanlo prelesto

di sollevarc la svenlura incominciassc dal ledcrc la giustizia, sarcb-

be per questo solo capo riprovato dalla vera economia sociale.
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II governante deve ordinare la moHitudine ,
vale a dire le perso-

ne e non le cose. Ordini egli le cose sue o, per meglio dire, ne di-

sponga a lalento : ma le cose del sudditi restino proprieta del sud-

diti : ne si offenda il fondamentale diritto di proprieta col trasferirne

arbitrariamenle i diritti per compassione verso gli sventurati. Sic-

come peraltro le persone del sudditi hanno doveri scambievoli, e fra

questi doveri puo annoverarsi anche quello dello scambievole aiuto, al

quale e diretta come a fine precipuo la civile associazione, e siccome

ufficio del governante e fare die nell' ordine pubblico ciascuno com-

pia i proprii doveri : cosi potranno darsi dei casi in cui il governan-

te, per mantenere fra le persone 1' ordine di giustizia e di benevo-

lenza, potra obbligarle, secondo quesle norme, al sacrifizio di alcuni

loro interessi
,
con servigi , ora reali or personal! ,

richiesti dall' or-

dine di giustizia e di benevolenza. In tal guisa egli non dispone delle

cose dei sudditi se non indirettamente , ordinando propriamente le

persone nelle mutue loro relazioni social! .

Questi sono i doveri del governante. Doveri poi della moltitudine

sono di concorrere con i mezzi piu acconci a ciascuno dei membri

che la compongono a sollevare 1'altrui svenlura, e uniformarsi nel-

1'azione benefica a quell' ordinamento che 1'autorita sociale giusta-

mente prescrive ;
dovere cioe di cooperazione e dovere di subordi-

nazione. Senza il primo mancherebbe aH'autorita sociale lo strumen-

to nell' operare ;
senza il secoudo mancherebbe la direzione debila

allo strumento
;
e quindi beneficenza sociale non vi sarebbe, nel pri-

mo caso per la mancanza dei mezzi
,
nel secondo per la conftisione

nell' adoperarli.

Questi pochi cenni basterebbero forse, come primi elementi, alia

soluzione del problema, se noi traltassimo di societa pagana : giac-

che in questa saremmo ridolti a chiedere alia sola e guasta natura
,

non medicata ancora dai farmachi della redenzione, i mezzi per sol-

levare gl' infelici. A dir vero, poco potremmo sperare di ottenerne,

nella debolezza e corruzione a cui ella era ridotta. E gia udimmo

dal Cherbulliez che la beneficenza piu ordinaria, a cui giungessero

quelle istituzioni sociali, era di ridurre i poveri alia schiavilu
;
e fa-

cendone dai padroni sborsare il prezzo, interessare 1'avarizia del

compratore a conservare quella carne umana ch'egli avea comprata.
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Al quale stato si vanno ridueendo certe societa eterodosse
; nelle

quali il povero edanche 1'artigiano si direbbero beali d'essere schia-

vi , tanto e 1'abbandono d'ogni soccorso, a che sono ridolli dall'ava-

rizia dei riccki.

Siccome peraltro noi parliamo qui di economia cattolica, dobbia-

mo riguardaiia nella societa callolica, di cui e fimzione c parle es-

senzialissima quella aulorila spiriluale, alia quale il divino suo isli-

tutore djede specialissima cura e di chiarirc le doUrine e di rego-

larne la.pratica. In una sociela cattolica adunque, la funzione di or-

dinare le moltitudini dee necessariamenle riconoscere, nelle mollitu-

dini stesse, il dirilto di accettare dalla Chiesa le leggi della carita e

gli aiuti opportuni a ben eseguirle. Escludere questa azione ieratica

sarebbe, riguardo al ciltadino, una violazione dei diritli di libera co-

scienza, e priverebbe il governo della polentissima Ira le forze mo-

trici
,

la forza della religione. Qual meraviglia die, Ironcando in

tal guisa a se medesimo i nervi
, egll mai non riesca a sciogliere il

problema della beneficenza, del pauperismo, della mendicita?

Ecco dunque i Ire principii cssenziali della beneficenza in una

sociela cattolica
;
suddito die somminislra i capital! ,

aulorila spiri-

tual^ che ne suggerisce il dovere, aulorila polilica die nc sosliene

1' adempimento : senza questi principii non polra essere compiulo

1'ordine di sociale beneficenza.

Goloro dunque che
, parlando di beneficenza sociale e volcndone

dareun'idea giusta edadequata, disculono seriamenle sc sia miglio-

re la carita privala o la legale o la religiosa, mostrauo, a parer no.-

stro, di non aver ben compreso il problema che slanno agilando. E
ci sembrano simili ad nn meccanico die, Iraltando di orologeria, di-

sculesse se sia mcglio per un cronomelro avere quadranle e lancet-

ie, ovvero lamburo e mote, o giustc proporzioni di tulle le parti de-

terminate dall'intelligenza dell'orologiaio. Non e chi non veda la ue-

cessita essenziale di cotesle tre parti ,
e la stoltezza che sarebbe

sopprimcrne alcuna (p. e. la molla o la lancelta) ,
colla spcranza che

si puo supplire aggiungendo maggior numero di ruolc. La funzione

di misurare il tempo csigc necessariamciile e un impulse al molo e

un ordine a quest' impulse c un indice del moto ottenuto. Tolto uno

di qucsli Ire principii la misura del tempo diviene impossibilc.
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Laonde saviamentc il ch. Cocliin ,
senza pero indicarc piena-

menlc 1' essenziale diversila dellc tre funzioni ,
diceva , parlando di

beneficenza (nel Corresp. 2o Ottobre 1857): // n'y a que trois

moyens d'agir; par I'Flat, par la religion ct ses institutions, enfin

par tout le monde. Si /'on me demande quel est de tous.ces moyens

celui que je prefere, je repondrai qve je les prefere ions les trois ;

aucun nest de trap, car aucun n'est assez. Cosi diremo ancor noi,

ma per ragione alquanlo divcrsa ; vogliamo 1' influenza religiosa, af-

finche I'uomo voglia eifieacemento e generosamente benefiearc : vo-

gliamo 1' influenza chile, aflinehe questa volonta, quando opera nel-

1'ordine eslerno, venga regolata da chi ne conosee e nc dirigge le

ginstc relazioni. Ma poiche ne Stato, ne Chiesa non sono padroni

assoluli della roba dei sudditi , vogliamo die 1'individuo e il privato

disponga liberamente dei suoi averi nelle operc di beneficenza
,
ri-

cevendo spontaneamenlc dalle due autorita quelle direzioni , die es-

sendo necessaric all'ordine sono compimento della vera liberta. Ma

tulto questo vogliamo, salvi sempre a ciascuno i suoi diritli ed os-

servati da ciascuno i proprii doveri : cotalche c il governante ordini

con quella riverenza die verso gli uomini adopcra la Provvidenza

divina J
,
e il suddito obbedisca propler conscienliam , e questa co-

scienza riverisca gl'indirizzi della fede c della Chiesa.

La teoria esemplata nel fatto.

Tal' e 1' essenziale organismo della beneficenza socialc
, stupida-

mente non meno die accanitamenle comballulo dalle liranniche dot-

trine e dalle persecuzioni clerodossc
,
con danno inesiimabilc

, come

vedremo
,

e del governi c delle plebi. L' esclusione o -dclla Chiesa

che ispira beneficenza o del privato die spontaneamenlc largheggia,

e natural conseguenza di quella guerra die
, sotlo nome di separa-

zione fra la Chiesa e lo Stalo, tenta abolire 51 Regno di Dio sulla Jei-

ra, esdudendone ogni principio di verila c di giustizia 2. Originata

1 Cum magna reverentia disponens nos.

2 Non v! sembri esagerata 1'accusa: il Dcputalo Olivier, an-ocalo, ha pro-

fessato francameute nella tornata del Corpo legislativo 12 Marzo 1862, che

nellc societa moderne la giustizia e il diritto sono vocabolo senza senso. Per

provarc che la rlvohi/ione ebbe ragione di riominare sovrano il popolo, ecco
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per lo piti dalla ambizione dei polenli , c naluralissimo die voglia

sui sudditi mcuare libcro il braccio, e pero nbborrisca da queHa.au-

lorila die sola puo proteggerlo, esscndo sola nell' ordine spirilualc in-

dipendenlc. Ma quei governanti die comprcndono c la nalura socia-

le e le isliluzioni erisiiane , sarmino lieii di trovarc tesori incsausti

per la sveutura nella sponlanea liberalila dei privati ;
e nella Chicsa

una fervida ispiralrice di caiila die risparmii 1' esallorc c supplisca

alle gravezze.

Ed ccco pcrclie , come ben nola il Dupectiaux ,
nelle epoclie di

Iranquillilac di ordine, quando iicl silenzio delle passion! poliiichc gli

aninii crano libcii a formare rellamcate i loro giudizii sul tipo dclla

nalura ,
la Chiesa ebbe sempre in malcria di bcncficcnza sotiale le

prime parti ;
aiizi negli csordii del Crislianesimo c nel medio cvo ,

come ne era sola ispiralrice, cosi pole dirsene quasi sola regolatricc.

A. poco a poco perallro , secondo die ando formandosi nellc sociela

ciistiane un ordine civile e politico, infonualo dello spirilo proprio del

Crisli-vnesimo, leauiorila laicali, ridolle a piuregolare andamenlo, as-

sunsero csse pure una qualdie ingcrenza in quelle funzioni di bcncfi-

ceuza, die si connclle\ano col pubblico ordine eslerno, concerlando

a lal uopo la loro azionc e colla Chiesa, maeslra suprema di carila ,
e

coi pph'aii, la cui propricla era allora si religiosamenlc rispellala.

Ouesta concordia dcllc Ire influenze, dopoche le rabbic elerodos-

se hanno sparsa la discordia e lacerali gli organi di tullo il corpo

sociale, seminando ad un (ralto miile ci'rori c prcoccupazioni con-

Iro il risorgimenlo dell' antica armonia
; quesia concordia, diciamo,

polra alia gencrazionc cresceulc sembraie, non die scabrosa, poco

come cgli discorro: Ove non c giuslizia HOD e dfrillo: orasollo le costitu-

zion' modcrne nunio puo Imporrc rivorenza verso la ghistizia : dunque non

vi e dirilto
;
e Tunica sanzione e la forza: La oiiiln'y a pas de justice ; il n'ij

a pas de droit. Seulemenl , dans le mecaniame incomplel de nos Constitutions

adudles, il n' exisle nulle part un pouvoir assez puissant , pour iutpo>er aux

nations le respect de Injustice. La sanction exislc pour ellcs dam les ileslinees

heurcmcs ou maUieureuses qu' dies se font. Come vedete
,
V klca <!i giustl-

zia e nello societa moderne non solo cancellata ma impossihile. E dopo talo

confcssione V Oratorc osa dolersi che a Roma questa dottrina non si accctli.

\oilii, Messieurs, la doctrine qui frappe a laportc de Rome depuis trcnte

am, et qui demande a elre ecoulee. On ne lui ouvre pas, on nc I'ecoutc pas.
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meno che impossibile ed immaginaria. Ma in altri secoli
, quando i

veri principii intorno alle relazioni sociali guidavano e governanti e

suddifi, essa nascea spontaneamente, appena 1' oceasione ne feconda-

va i semi. E ne troviamo im bell' esempio nel citato Dupectiaux al

capo V : ove dopo aver raccontato come dal primo secolo fino al ter-

mine del medio evo la Chiesa fu protettrice nata e diretlrice senza

rivali della pubblica beneficenza; dopo aver moslrato con quanto

zelo nei concilii, aiutafa principalmente dalle autorita comunali, s'in-

gegnasse di riparare i disordini e le oscitanze ,
che sempre rodono

come tignuola ogni edifizio umano
;
racconia finalmente come la cit-

ta di Ipri nel Belgio fu ispirata a produrre un sapientissimo ordina-

mento, a cui per lungo tempo si conformarono molte altre citta, bra-

mose di regolare saviamente la distribuzione delle elemosine e i soc-

corsi a domicilio.

Ouesto ordinamento, dice, compilato dal Magistrate d' Ipri e

dal preposto di S. Martino, concerlatosi in cio coi piu sublimi pre-

lati della Chiesa, movea da questo principle : La carita essere un

dovere comune a tutti, e perb tutti yli sforzi doversi riunire per

adempirlo. L' opera peraltro essere gigantesca ; poiche non si trat-

tava soltanto di spandere ordinalamente le elemosine, ma dovevasi

inoltre combattere il \izio, rialzare dal loro avvilimento i poveri, ri-

chiamandoli all'osservanza dei doveri morali e religiosi: insomma

doveasi prevenire;
dicono gli autori dell' ordinamento, 1' immoralita

e 1' empieta. Profondamente imbevuti di colesle idee, essi le espri-

mono in tutti i document! di quel loro atto con tutta la vivacita, la

verita, la pieta delle forme. Illuminati dalla purezzadilorointenzio-

ni sapeano chela carita va incontro alia sventurae non aspetta ch'el-

la chieda pieta : che preoccupando in tal guisa le domande dei veri

sventurati s' impedisce di fingerne dei falsi, con cui gli oziosi jmpor-

tuni strappano alia commiserazione dei ricchi alimento alia propria

infingardaggine. Dovevasi insomma soccorrere, consolare e dirigge-

re nei veri bisogni i poveri ; correggerli ,
se vittime dei loro vizii

;

e cosi poi proibire e punire 1' illecita mendicita. Mossi da tali motivi

organarono la carita come siegue. Quattro prefetli eletti dai concit-

tadini doveano provvedere al mantenimento dei poveri : e tenendo

ogni settimana due pubbliche tornate li esortavano al lavoro
,
ne
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verificavano i bisogni, assicuravano all' uopo o rnezzi di occupazione

o soccorsi : aiutati a tal opera in ogni parrocchia da qualtro Delegali,

che visitavano regolarmente le famiglie povere, reglstrandone il nu-

mero degli individui e i veri bisogni. E poiche non bastarono in ap-

presso le enlrate della cosi detta tavola dei poveri ,
si istitui

,
sotto

nome di elemosineria generale, una cassa comune, ove si versava il

prodotto degli assegni yolontarii, delle questue falle in Chiesa, delle

cassette fissate nellc Chiese e in allri luoglii pubblici. Scuole poi ed

officine s' istituirono per educare ed istruire nel mestiere 1' artigianel-

lo
;
cui doveano frequentare per obbligo i ilgli dei sovvcnuli dall' Isli-

luto. Ed affinche mai 1'elemosina non servissc a sosteutare gli oziosi,

tutti i sovvenuli, uomini o donne, erano obbligali al lavoro , provve-

dutine, qualora non ne trovassero, dai quatlro prefelti o dai loro dele-

gali: dopo di che sollo pene severissime veniva proibita la mendicita.

L' istituzione otlenne 1' approvazione del Cardinale diLorena, che

aggiunse 100 giorni d' indulgenza ai benefaltori e promolori dell'o-

pera ;
del Legato pontificio che amplio le indulgcnzc ;

della Sorbona

che autentico la conformita dell' istituto coi principii del Vangelo e

della Chiesa; e fmalmente di Carlo V, che, ad onta delle opposizio-

ni, m moltlplico in molte citta 1' islituzione.

Come vedeie, questa poteva dirsi una \iva atliiazione dei principii

economic! fin qui da noi slabiliti in tal materia, ove 1'ispirazione del-

la Chiesa, 1'autorita del magistrato e la generosita dei cittadini con-

correvano, senza incepparsi scambievolmeute, nell' opera di sovve-

nire ad ogni maniera di sventurati e di estinguere per quanto era

possibile ogni disordine di mendicita. E il successo corrispose alia

rettitudine dei principii, giacche quelle istituzioni durarono rigoglio-

se e fruttifere fin dopo il 1700 : e scompigliate poi per le rivolture

poliliche risorsero e continuarono fmo al terrorismo francese
;
tanto

piu ammirabili in questa loro utilita persistente, quanto il secolo in

cui nacquero era piu remoto da quegli studii economici, in cui lus-

sureggia, ma con altri principii, il secolo noslro. Quanto piu potreb-

be oggi sperarsi, se dopo tanti studii intorno ai fatti economici risor-

gesse nella societal e nei governi, e prendesse a maneggiare i nuovi

mezzi di associazione e di beneficenza, lo spirito cattolico in tutta la

sua pienezza !
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1 prim i mini di Re Desiderio.

Nel Marzo dell' anno 757 Dcsiderio cingca la Corona longobarda ,

dopo avere feliccmenlc superato, come altrove narrammo 2
,
merce

1' interposizione del Papa Stcfano II e dell'Abate Fulrado. rapprcsen-

tante di Pipino, il conlrasto di Rachis, che da Monte Cassino era

disceso per rlpigliare lo scellro gia da lui abbandonalo al fra.lello

Astolfo.- In questa sua seconda candidatura al trono
,
Rachis era so-

slenuto da un gagliardo partito di Duchi e principali della nazione ;

i quali avendo in disprezzo Desiderio, come scrivo Anastasio Biblio-

tecario 3
, non sofferivano di toglierlo per loro Sovrano. Qual fosse

la cagione di queslo disprezzo non ci viene spiegalo. Desiderio era

bresciano, di nobilissimo sanguc, iiglio del Dnca Ermenulfo 4', e

1 V. qucsto volume pag. 419 e segg.

2 Scric IV, vol. VIII, pag. 295 e segg.

3 Culm (Desiderii) personam DKSPECTVI HABEAS Iiailelrisi/.s dudv.m rex, . . .

scd ct alll phires Lonffibardoiitm optiiuafcs cum eo eundem Deslderium SPER-

KEXTES clc. ANASTAS. in Stephano II.'

ri fionae memoriae iJonrni DesiJerii rccis, et Dccis EnMEXULFi EIIS PATRIS:

eosi leggesi nel colebrc Tcslamcnto di Attone Vescovo di Vercelll
, publ)li-

calo" ditl BIFFI (Gloriosa nobilitas Yicccomitwn, Mediolani,\^l\], rial 'ABESF

(Scries AbbalumS. Ambrosii, Mediolani 1674), dal Cardinal MAI (Scripto-

res Yiilicani, Jtomae 1832. T. VI, P. II) 4 ed egregiamcnte difeso dalTnoiA

nel suo Discorso inlorno ad Everardo fiylmolo del Ee Desiderio, ed al Yescovo

Attone di Vcrcelli, Napoli 1845.
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possessore di grandi ricchezze : secondo la cronaca di Andrea Dan-

dolo, era Duca dell' Islria
;
ed Egina4Wo lo dice Comes stabuli del Re

Astolfo. Quindi , benche egli non avesse niuna allinenza di sangue

<;olle dinastie dei passati Re, e benche fosse per avvenlura inferiore

di nobilla e di potenza a piu d'uno fra i Duchi longobardi, non pare

tutiavia cliisla sua condizione il rendesse indegno di salirc al trono in un

Regno eletlivo,in cui piu volte eransi \eduli Duchi, eziandio di piccolo

Slato, assunti alia dignila regia. Ouel disprezzo adunque sembra che

nascesse piulloslo dalle personali qualita di Desiderio slesso
;

sli-

mandolo i suoi oppositori per dappocaggine o tristizia d'animo, in-

capace o immerilevole di tanta forluna ,
e presenlendo quasi Ic ulli-

ie sventure, che sotto di lui patirebbe lutla la nazione. Ad ogni ino-

do ques'o conlrasto armato di una grande e nobilissima parse dei

Longobardi, fu un trislo auspicio pel niioyo rcgno; nc andrebbe lun-

gi dal vero chi ravvisasse qui le prime radici di quelle defczioni r

con cui parecchi degli oltimati abbandonarono poi Dcsiderio nel

maggior bisogno della sua lolta con Carloniagno, e ne precipitorono

cosi la rovina. Ma rautorita del Pontefice calrno per ora quegli sde-

gni ;
ed inducendo il competitore Rachis a rilirarsi di nuovo nella

sua solitudine di Monte Cassino, soiToco in sul nascerc la gu'crra ci-

vile, e guadagno a Desiderio, se non tutti gli animi, gli omaggi al-

meuo di lulli i Longobardi.

Dal Papa perlanlo il nuovo Re riconoscea la sua esallazione, e per

ottenerla avea largheggialo di promesse, oflerendo copiosi doni
, la

pronta resliluzione di' tutle le cilia che ^lolfo non a\ea per anco

rendute, ed inlerissima obbedienza ad ogni \olonta del Poulefice.

Le quali promesse avea poi confermate in iscrillo, con terribili giu-

ramenti nelle inani dei messi pontilicii ,
Paolo diacono c Crisloforo

primicerip, e in quelle di Fulrado 1. Ma appena si fu egli ben as-

sellato sul irouo, 1'ingralo e perfido Longobardo dimenlico lutlc le

1 Sponden<i iweiwando omnem praefali bcalisxlnn Pomificis adimplere

'colunlalem. Inmper et reipublicae se redditurnm professtts cst civilates ijua<

remanserant , imo'et copiosa datwum nwncra..,. Confestim per scriptam pa

(jtnam terriblH iuramenlo isdem Desiderlus cunctam profcmis esl superius an-

v.e,cam sponsionem adintplere. AN.VSTAS. in Stephana II.
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sue promesse, e i primi atti del suo regno furonp alti di ostilita con-

tro la S. Sede.

Stefano II non ebbe il dolore di veclere quest'oltraggio ; imperoc-

che egli mori indi a poco, ai 24 d'Aprile di quell'anno, succedendo-

gli nel Pontificato il suo fralello minore, doe quel medesimo Paolo

diacono, che abbiamo or ora veduto Nunzio di Slefana.presso Desi-

derio. Era questo il primo esempio di due fratelli che 1'uno all'altro

sottentrassero nella Cattedra pontificale
1

;
e se male non avvisiamo,

1'esaltazione di Paolo si vuole attribuire, non solo alle splendide sue

\1rtu clie gli meritarono il titolo di Santo, ma ancora al singolaris-

simo amore che aveano i Romani per Stefano. Essi vollero conti-

nuata nel fratello la dignita e il governo, per dare un magnifico af-

testato della riconoscenza che professavano a Slefano II, come a loro

liberatore, dell'ossequio in che 1'aveano come Pontefice e Re, e del-

V approvazione con cui suggellavano tutti gli atti del suo regno ;
la

cui politica non isperavano poter essere meglio da allri continuala

che dal suo stesso fralello, stato gia gran parte nei piu gra\i negozii

della Chiesa e dello Stato. Pertanto, prima ancora che Stefano spi-

rasse, la maggior parte del clero e del popolo acclamo Paolo per suo

successbre
;
e benche alcuni Yolessero Papa I'arcidiacono Teofilatto,

la maggioranza degli altri facilmente prevalse, sicche dopo renduti

a Stefano gli ultimi onori in S. Pietro, continue, narra Anastasio,

eadem populi congregatio, quae cum saepefato beatissimo Paulo tune

diacono tenebat, quoniain validior et fortior erat, eum in pontifica-

tus culmen elegerunt ;
e quindi ,

scioltasi senz' altro contrasto la fa-

2ione di Teofilalto, Paolo fu con universale applauso consecrate il di

29 di Maggio.

Prima ancora della sua consecrazione, Paolo scrisse a Pipino, no-

tificandogli la morte di Stefano e la elezione di se falta al Pontificato,

e nel tempo stesso assicurandolo che egli con tutto il suo popolo

durerebbero saldi, fmo all' effusione del sangue, in quella stretta con-

cordia ed alleanza che il suo predecessore avea fermata con lui, nel

quale riconoscea , dopo Dio
,

1' aiulatore piu potenle e il difensore

1 Fu poi rinnovato quest'esempio nei due fratelli Benedetto VIII e Gio-

vanni XIX, della famigla dei Conti Tusculani, che sedeltero dal 1012.

jal 1033.
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mvitlo della Sede Apostolica 1. Ed essendo a quei di giunto in Roma

Immone, messo di Pipino, il Papa eletto e gli ottimati Romani lo

indussero a trattenersi fin dopo la solennita della consecrazione,

affinche nel suo ritorno in Francia
,
dove 1' accompagnerebbero i

Nunzi pontificii, potesse accertare meglio il Re dell' animo lealissi-

mo che il nuovo Pontefice con tutta Roma nutrivano verso di lui e-

della nazione dei Franchi 2.

A questi uffici corrispose Pipino con pari cortesia. Rinnovo con

Paolo il pallo d'alleanza slabilito gia con Stefano, offerendosi pronto

a servire in ogni cosa e difendere la S. Sede, come suo speciale cam-

pione 3. Slrinse con lui, come avea falto con Stefano, spirituale pa-

rentela
, pregandolo di fare da santolo a Gisla sua neonala

; percio

gli fe recare da Vulfardo Abate il sabanwn, ossia il sacro lino, in

cui la regia bambina era stata levata dal sacro fonte ; e il Papa lo

riceve solennemente all'altare di S. Petronilla 4, aggiungendo quin-

<di innanzi in tulte le leltere a Pipino, ai consueti tiloli, quello di

noster spiritalis computer. E quest' armonia Ira il Papa e il Re dei

Franchi, duro vivissima ed inalterata per tutti i died anni del ponti-

ficato di Paolo. Continue erano le lettere e i messi che correano tra

JRoma e Francia, per mezzo di cui trattavansi in comune i piu rile-

vanti negozii della Chiesa e dello Stato
;
e continui gli uffici e le cli-

mostrazioni del mutuo ossequio ed affetto. Pipino raccomandava ai

Romani di manlenersi devoti e fedeli a Paolo, loro Ponlefice e Prin-

cipe 5
;
e Paolo scriveva a tutti i Vescovi , Abbati, Duchi e Conti c

atutto 1'esercito dei Franchi, altissime lodi del loro Re, chiaman-

clolo nuovo Mose e nuovo Davidde, per opera di cui la Chiesa di Dfo

esallata trionfava, e la fede cattolica mantenevasi in Occidente sicura

dai dardi dell'eresia orientale 6. H Papa compiaceva il Re di ogni

1 JVo* pro certo agnoscas, excellentissime et a Deo protecte, noster post

Deum auxiliator et defensor Rex, quod firmi et robusti usque ad animam et

sanguinis nostri effusionem in ea fide et dllectionc et charitatis concordia atque

pads foedere, quae praefatus beatissimae memoriae dominus et germanus meuf

-sanctissimus Pontifex vobiscum confirmamt, permanentes, et cum nostro popu-^-

lo permanebimus usque in finem. COD. CAROL. Epist. XII. 2 Ivi.

3 Ivi, Epist. XIII. 4 Ivi. 5 Ivi, Epist. XV. 6 Ivi, Epist. XIV--. .
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sua dinianda e stucliavasi con doni e favori 1 di alleslargli la sua

profonda gratiludine ; mentrc il Re ad ogni occasione spendca pron-

tissimo in servigio del Papa Julia la sua aulorita e polenza. E ben-

che in questi anni la guerra Sassonica e poi 1'Aquilanica il tenesse-

ro grandemontc occupalo oltralpe, \igilava nondimeno con assidua

atlenzione gli affari dell' Italia, premuroso di adempiere i dovcri die

la sua carica di Palrizio dei Romani qui gl'imponeva; c ad ogni

richiesla del Pontefice accorrea per mezzo de' suoi ambasciatori in

aiuto e difcsadella S. Sede. E sovenle infalti ne accadea il bisoguo,

cssendo die lo Slato di S. Pietro, nuovo aneora ,
Irallo i ratio veniva

minacciaio o liibolalo oradai Longobardi, ora dai Greci.

1 A richiesla di Pipino, Paolo I creo Cardinale di S. Crisogono \\\\ pivte

Marino favorito del Re
(
COD, CAROL. Epist. XYI); concesse ai Monaci di

Remedio o Remigio, Arcivescovo di Roaao e fralello del Re, Simcoue iiri-

micerio della scuola dei cantori pontificii, perche pienamente li istrviissc nel

canto Romano, cui Pipino, zclantc di uniformare la Chiesa di Francia alia

Romana, fu il primo ad introdurre ne'suoi Stall (Epist. XXXM^; e dono ai

medosimo Pipino 51 Monnslero' di S. Silveslro sul Monle Soralte, donato gia

ia Papa Zaccarla a Carlomanno
,
che ivi avea vestito la cocolla monacale

{Epist . XXXII). Degno pure di ricordarsi e quel regalo di libri, di oui sori-

ve Paolo I nelV embolum della lettera XYI; Direximus cxcellenllae ccslrae el

libros, quantos repenre potwmus, id cst AnHphonale et Eesponsale, hi simul

Arlem grammalicam (altrilegge dialccticam] Aristotelis, .DtonysilAreopa-

(jilae libros; Gcometriam, Orthoyraphiam, Grammaticam, omnes rjracco cJo~

qmo scriptores. Ben dovea esser grande la poverla letteraria di quei tempi,

non solo in Francia, ma anche tra noi, ({uando a questi pochi volumi ridu-

ceasi tut-to il tesoro di lihri, che un Papa potea raccogliere da Roma per re-

galarne un si gran Re. Con quesli libri il Papa man.do anche un horologium

noctttrnum, che dovette essere una maraTiglia al tutto sconosciuta in Fran-

cia. In Italia era forse men nuova, ma pero rarissima. Un secolo pin tardf,

neir epitaflio di -Pacifico Arcidiacono di Verona, che fiori verso 1'840, fu

scritto:

Horologium nocturnvm nullut ante vlderat:

En invenil argumenlum et primum fundaverat:

come se Paclfico fosse slato il primo inventore in Italia di orologi, che se-

gnassero il tempo anche di nolle (MURATOIU, Antiq. Ital. T. HI, pag. 837 \

Ma questo vanto e smentito dalla Lettera XM del Codice Caroline ,
che

niostra gia noli in Roma gli orologi notlurni ai tempi di Paolo I.
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II Re del Longobardi , Desidc.rio, per adempire i giuramciiti falli

in Pavia al Papa c a Pipino da Aslolfo, di cui avcva credilala la co-

rona
,
c quelli ch' cgli slesso avea giurati nel salire al Iroiio

,
dovoa

tuttavia restiluire alia S. Sedc alennc cilia, cioe, Imola, Bologna,

Osimo, Ancona ed Umana coi lore lerrilorii l. Ma sembm die fin

dal principle cgli avesse in aniino di non tcner fcdc. Da prima lein-

poreggio ;
el' inlervallo Ira la morte di Slefano II e la coronazione

di Paolo I g-liene offerse prop'uia occasione. Poi, sollecilato dalle

istanze del nuovo Papa, ncgo di resliluir nulla 2. Anzi, per mcglio

dichiararc 1' aniino suo , inipugnate le anni, sul fine del 757 o nei

principii del 758
,
comindo le consuclc devaslazioni pei lerritorii.

della S. Scde, e misc a ferro e a fuoco lulle le canipagne della Pen-

lapoli 3. Indi assalendo i due Ducati di Spole.to c di Bcncvcnto, fece

aspra vendetta dell' indipendcnza, die quci popoli, profittando dcgli

ullimi torbidi, eransi arrogata ,
c dell' allcanza die aveano strelta.

con Roma e con Francia ,
mellcndosi dopo la morlc d'Aslolfo sollo

la special prolezione del Papa c di Pipino. In quel-di Sp.olelo, dopo

aver desolalo cogl' inccndii e colle slragi le cilia e le villc, s' impadroni

di Alboino.duca e del priucipali oUiinali, che aveano giuralo fcdc a.

J5. Pielro e a Pipino, e caricalili di asprc fcrilc, H lennc prigionieri 4.

Altretlanlo aviebbe fotlo con Liulprando, duca di Bcncvenlo
;

se

non che quesli, all' avvicinai'si del lie
, prese la fuga e salvossi in

Olranlo, cilia forte a mare, in suh" eslrcmila d' Italia , cd apparic-

nenle allora non ai Greci
,
come alfri dissc 5

. ma ai Longobardi

1 Cop. CAROL. Epist. XI; c ANASTAS.' in Slcphano 11.

2 Certain eximiclatem vcs(ram rcddimwt, scrivea nel 757 Paolo I a I'ipino,

nih'il nos usque haclenm recepisse dc his qnac per nosi-ros Lcyatos c.rccllcnliae

veslrac pelcndo mandavimus ; sollle numque pcrfidi et nialiyniilli ( Lungo-

bardi) inmayna arroganlia cordis permanentes, ncquaq-uam incUuanl'ur'iu-

sliliatn bcati Petit rcsliiuere. COD. CAROL. Epist. XIII.

3 Praefatus
'

'

anyobardvrwh Rex Pentapolensium per civitales transiens ,

quas bcalo Peiro pro mayna aniinae vcslrac merccdc confulisli-s, ferro el iyne

omnia sala el universa quae ad sumplus Itonrinum perlinenl consumpsit. COD.

CAROL. Epist. XVIII. 4 Ivi.

ii Ciuuillo Pellegrino nella Disserlazione 7, DC DucatiisBenerenlani fmibus>

e con lui il Berclla uella Tabula choroyrapkica Ilaliac medii acti (presso il

Serie V, vol. II, fuse. 294. 42 S Giuyno 1862
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Benevenlani. Desiderio tento varii mezzi per indurre il Duca a uscire

dal suo riparo, ma invano. Gli bisogno dunque ricorrere alia forza
;

e non volendo .d'altra parte indugiare con tutto 1' esercito ad un as-

sedio, die forse sarebbe arduo
,

in parle si lontana dal centro del

regno, penso di valersi dell' aiuto dei Greci, i quali oltre la Sicilia

e Napoli ,
tenevano non poco paese nella Calabria. Pertanto , dopo

avere create in Benevento, nel Febbraio o Marzo del 758, un nuovo

duca, che fu Arigiso, fece chiamare da Napoli Giorgio o Gregorio

messo imperiale, quello stesso che con Giovanni silenziario era sta-

to mandalo due anni innanzi dall' Imperatore a Pipino, per chieder-

gli di rendere all' Impero e non al Papa 1' Esarcalo
,
e che lornato

poi in Italia Irovavasi qui ,
non sappiamo se con carica stabile o

temporanea, principale agente di Costantino Copronimo. Desiderio

abboccatosi con lui, tralto di stringere alleanza coll' Impero ,
e per

consiglio del medesimo Giorgio, scrisse all' Imperalore, esortandolo

a mandare in Italia un esercito e promettendogli che egli con tutli i

suoi Longobardi 1'aiuterebbero a ricuperare Ravenna e quant' altro

yolesse. Intanto fermo con Giorgio quest' accordo : che i Greci spe-

direbbero dalla Sicilia uno stuolo di dromoni contro Otranto ,
che

essi e i Longobardi stringerebbero insieme la ciltd, d'assedio, e pre-

sa che fosse, la cilia con tutli gli abitanti e i beni sarebbe ceduta al-

T Imperalore, e Desiderio si contenterebbe di avere nelle mani il

duca Liulprando e Giovanni suo balio l.

Qual fosse poi 1'esito di questi trattati, se i' dromoni siculi si

movessero , e se 1' assedio d' Otranto avesse mai luogo ,
non sap-

piamo ;
bensi indi a poco troviamo Desiderio in Roma, e non gia

MURATORI, Rerum Ital. Script. T. X, p. CCXCIX), e il Cenni nelle note all'E-

pist. 18 del Codice Caroline, credettero che Otranto fosse allora dei Greci.

Ma il contesto della Leltera di Paolo I , da essi allegata , prova che era dei

Longobardi ; giacche Desiderio pattuisce coi Greci, di concederla all' Impe-

ratore, ut earn concedat Imperatori ,
come in premio dell' aiuto dato

, dopo
che fosse vinto Liutprando, il quale vi si era trincerato. Anzi il Papa espres-

samenle afferma che ella era Longobarda. Infatti egli scrive : Dux Beneven-

tanus fugam arripuit in Otorantinam civitatem, et dum din immineret (De-

siderius] ut ex ipsa SUA CIVITATE exire eumdem Ducem suaderet etc. Ora quei

sua non pud riferirsi che al Duca o al Re stesso dei Longobardi.

1 COD. CAROL. Epist. XVIII.
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armalo o minaccioso
,
ma anzi in alto di mansueto e pio pellegrino,

venuto ad adorare la toraba degli Aposloli. Le risolute imprese che

il.Re avea leste compiute nella Pentapoli e nei Ducali , faceano in

verita temer altro da lui. Parea che dopo avere con si arditi prin-

cipii rinnovato gli esempi di Liutprando e di Astolfo, dopo aver pu-

nito si fieramente i due Duchi alleati del Papa e di Pipino, tornando

vittorioso alia volta di Roma
, dovesse presentarsi alle sue porte

piuttosto come nemico invasore, che come ospite devoto. Ma, o fos-

se la pptenza della religione , o il timore di provocare agli estremi

le vendette della Francia, ovvero effetto di quella naturale irresolu-

tezza e incostanza di propositi ,
di cui Desiderio diede molle prove ;

il vero si e che egli enlro in Roma pacifico, ed ivi cerco di rappat-

tumarsi col Papa, e per mezzo di lui con Pipino. .

Paolo accolse ed ospito benignamente il Re
;
ma nei colloquii che

ebbe con lui, non manco di sgridarlo delle passate violenze e perfi-

die, e fortemente lo scongiuro in nome di S. Pietro, e per rispetto^

eziandio di Pipino, di restituire senza indugio Imola, Bologna, Osimo

ed Ancona; mantenendo i giuramenti fatti. Nei rispondere a quest!

richiami Desiderio stette Ira il si e il no : non ardi negare ricisamen-

4e, perche la loro giustizia era troppo manifesta, ma cerco scappatoie

e indugi, e conchiuSe promeltendo che avrebbe resliluito ogni cosa,

quando Pipino avesse a lui rimandati i quaranta ostaggi Longobardi,

datigli gia da Astolfo nell' ultima pace di Pavia 1. Prego il Papa che

ne scrivesse egli medesimo a Pipino e interppnesse la sua autorita,

per ricouciliarlo col Re dei Franchi, al quale indi innanzi serberebbe

fermissima amicizia : e con queste parole parti da Roma.

Partito Desiderio, il Pontefice scrisse a Pipino due lettere 2, che

mando per mezzo di Giorgio Vescovo e Stefano Prete, accompagnali

1 COD. CAROL. Epist. XVIII.

2 Sono la XVII e la XVIII del Codice Caroiino, secondo 1'ordine crono-

logico del Cenni,che sempre seguitiamo nei citare le lettere di quel Codice. II

Troya, che in altri luoghi ha recato molta luce nella oscura cronologia di quel

tempo, qui 1' ha stranamente avviluppata di nuove teuebre, col disgiungere

1'una dall'altra queste due Lettere, riferendo la prima al fine dell' anno 762

(
Codice diplom. Longob. Num. DCCXC), e della seconda dubitando se debba

riferirsi al 764 o al 758 (ivi Num. DCCCXIV); e quindi alterando tutto 1' or-
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da Rodberlo, messo Franco, il quale cssendo venuto a Roma in sui

primi moti guerreschi di Desiderio, qui era stato espressamenle Irat-

lenulo dal Papa, affinche potesse poi come testimouio di vedula rag-

guagliare meglio di ogni cosa il Re. La prima leitera c tutta in fa-

vore di Desiderio: il Papa lo chiama excellentissimus films nosier,

narra com' egli e \enulo in Roma pacifice otque cum magna humili-

tate, e come ha promesso di restiluire Imola
(
non si parla delle allre

citta
)
a condizione che il Papa otlenesse da Pipino la resliluzionc

degli ostaggi Longobardi: quindi Paolo supplica il Re di rimaudare

a Desiderio i chiesli ostaggi e di confermarc con lui bucna pace ed

amicizia. La seconda al contrario
, dopo avere minutamenlc espo-

stc le violenze- di Desiderio, e la sua venula e le sue pratichc in

Roma, secondo che abbiamo sopra narrate, conchiude scongiurando

Pipino ad usare con Desiderio tulla la sua autorila, costringendolo a

reslituire tullo quello che doveva a S. Pietro: non liberi gli oslaggi,

prima che il Longobardo abbia resliluilo le cilia e adempiuio i giu-

ramenii di cui essi erano la malieveria : non ascolti e non faccia nullu

di do die la Lettera precedenle contieue; esser ella slala scrilla uni-

camenle perche valessc di salvocondotlo ai messi ponlificii atlraverso

il paese dei Longobardi, i quali altiimenti avrebbero loro negalo il

valico delle chiusc per recarsi in Francia,- avei' essi probabilmenle

inlerceltatc allre Lellere apostoliche iudirizzale a Pipino, giacche non

sapea che gli fossero pervenule : fiaalmenle si ricordi Pipino le so-

.lenni promesse ch' egli ha giurale a S. Pielro, e si sludii di compiere

la grand' opera die avea si gloriosamenle cominciala, col liberare

iniieramenle la Chiesa-santa di Dio
,
c il suo popoio peculiarc dalle

infestazioni de' suoi nemici 1. Ne\Y embolum poi, ossia poscrillo della

dine degli avvenimcnti. Se avesse meglio coiisiderato le slrette relazioni che

il couleslo della Lettera XVIII ha colla XVII, e se avesse posto mentc che

i portalori delle due Lettere sono gli stessissimi, cioe Giorgio Vescov.o, Sle-

fano Prete e Rodberlo -messo Franco; non si sarebbe il dottis?imo Storico

diparlilo quidalla cronologia del Cenni, seguUala poi anche dal laffe ne'suoi

Ilegesl'a Romanomm Pontificum.

\ Atlamen ecce iam duas apostolicarum liltcranim djserliones exceUentiac

veslrae, clam per maximam indmlriam, mhhnitt, et ///no; ainiis */' ad rot ipsae

pervcncrhil litlcrae, unde aHtbiyimis ne a Lftnyobtirdis coiiiprehcndartluf. Pro

quo ct nv.nc]>frjjraenomhuttosnoslros.missos alias vobis lillcras misinnis, quasi
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leltera, il Papa offre al Re alcuni doni die gli manda con essa pro

verae benetUctionis causa, c fra questi una spada ingioiellala col suo

eingolo: dono convenienlissimo al eampione di S. Chicsa
,
e primo

adombramento di quel rilo , che poi i Papi coslumarono
,

di dare

agl' Imperatori nell' alio della loro coronaziono Romana una spada

levata de corpore S. Pelri, come simbolo dell' allo uflicio loro con-

fidalo di difenderc coll'armi la S. Scde.

L'artificio della doppia lellera
,
a cui il sanlo Ponleiice dove ri-

correre per oltenerc libero il passo delle Alpi ai suoi Lcgaii , moslra

in che difficile condiziono si trovasse laS. Secle coi Longobardi. An-

che in tempo di pace si slava sempre in sui sospelti e sullc diffidenze

come Ira nemici : tulla la fronliera longobarda avea, secondola legge

di Raehis e di Astolfo , severissime chiuse, per la cui traflla dovea

passare sollo esamc quanto proveniva da Roma; e i regii guardian!

non dubitavano d' inlcrcettare Ic letlere e i messi ancSie papali , ad

ogni po' di sospelto politico. Essi avrcbbcro volulo tener \ Italia come

chiusa al resto del mondo, c in mezzo ad essa il Pastore supremo

della Crislianita quasi loro prigioniero, vietandogli di' liberamcnle

,
comunicare coi Principi c coi popoli, se non solo in quanto a loro

paresse. Yero c che ai Roman! reslava aperia per Francia la \ia di

mare; ma, o fosse la scarsczza di navigli ,
o I'infeslazione dei pi-

rati greci, che allora coifcggiavano quclle acqueper fare incelta di

schiavi l, sembra che qucsla tornasselorq assai piu malagevolc che

cbtcinpcranfespraefa'l Deitdrrii rc ;

jh, vohmlati sito-i hosnites (obsides) absol-

vendnm etpaccm confirmanffum. Sed, bone exceUcnlissime fill cL spirilalis corn-

pater, ideo isfas liUeras tali modo cyaravimvs, tit ipsi noslri m'tssi ad'ros

Francir.m valcrcnt tran*irc : quantum si hoc non ctjlsscnnis, nulla penitm ra~

tioncpcr Langobardorwn [hi?* transirc ra'^tnil; sed suweptis islis lilteris,

tarwn sericm nuUo modo pcrf.daHs nequc prai'falo-i hospHes (obsides) penttil-

tatispard Lanyc/bardoium wHiucrc; poiins autem coniuraimtv Ic, excellent it-

shr,e fill el spin tali* computer, per Dcinn Hr-nn cl corpus bcati Pelri., ut for-

tiler ipsum Desiderivm rcl c'ns- Langc-bardorum yenlem conslrin(/ere ivbcas,

qua!ants prae.falus, quas pollicUm cst, civilales fuae melliftuae cxccllcntiae, cl

per Ic beato
'

Pelro favlori Ino reslilnat, qiioniam milIam, ut pracfatum cst,

cum eo firmam vahtimus slaWire convenientiam. Epist. XVIII.

1 Vedi sopra cid il GUCLIELMOTTI Sloria della Marina Pontificia Lib. I,

cap. 5.
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la terrestre : e infatti non la vediamo praticata die per necessita

estrema
, quando 1' aperta ostilita coi Longobardi rendeva impossi-

bile il passaggio delle Alpi ; come allorche Slefano II
, assediato da

Astolfo, imploro i soccorsi di Pipino, e quando Adriano I chiamo

Carlomagoo contro Desiderio, che scendeva minaccioso alia volta di

Roma. Fuori di quesli casi
, preferivano sempre la via di terra, ben-

che si lunga e faticosa, e per soprappiu molestata dalle vessazioni e

gelosie longobarde. Ed a queste gelosie si deve anche in gran parte

attribuire quel riserbo di molle lettere del Codice Carolino, le quali

o contengono mere cortesie, o parlano solo di negozii meno rilevanti,

mentre intorno ai piu gravi ,
dei quali piu c' importerebbe 1' avere

piena contezza, si rimettono a quel che ne dira di vha voce il messo,

nella cui bocca dice il Pontefice d'aver poslo i segreti da confidare

alle orecchie del Re di Francia. Ond' e die le lettere di quel celebre

Codice, benche rimangano sempre il piu copioso e pregevole mo-

numento della storia italiana di quel tempo, nondimeno talora non

fanno che accennare le cose, e dov.e piu brameresti la luce, li lascia-

no nelle tenebre. Ma ripigliamo il filo del racconto.

Le preghiere del Papa non tornarono inutili presso Pipino ;
il

quale tosto spedi in Italia due principalissimi personaggi del suo

regno, cioe il suo stesso fratello Remedio ossia Remigio, Arcive-

scovo di Roano, e il gloriosissimo Duca Aicario. Questi abboccatisi

con Desiderio, gli tennero tale linguaggio che lo fece rinsavire
;
e

per tagliare ogni via a nuove tergiversazioni , prefissogli un termine,

rimasero con lui d'accordo che, pel fine deH'Aprile dell' indizione

XIII, cio& dell'anno 760,. dovesse avere inlerissimamente compiuta

la restituzione di tutte le giuslizie di S. Pietro, consegnando al Pon-

tefice tutti i patrimonii ,
diritti

, luoghi ,
confini e territorii delle di-

verse cilta, appartenenti alia sua Repubblica dei Romani 1.

1 Constitit inter eos (Remedium et Aucharium) et Desiderium Lanyobardo-

rum regem, ut per totum instantem Aprilem mensis istius XIII indictionis, o-

mnes iustitias fautoris vestri beati Petri, apostolorum principis, omnia vide-

licet patrimonia, iura etiam et loca atque fines et territoria diversarumcimtar

turn nostrarumReipublicae Romanorum nobis plenissime restituisset . Epist. XX.

Qui abbiamo dalla bocca stessa del Pontefice la defmizione di quel che in-

tendeasi per giustiziedi S. Pietro; intorno alle quali molti Autori han fatto
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Di fatto Desiderio comincio a restiluire, e com' ebbe aderapiuta

una parle del suo debito, scrisse al Papa promettendo di soddisfarlo

di tutto il rimanenle, e pregandolo che intanto delle restituzioni gia

falte certificasse Pipino, della cui grazia grandcmente premevagli

1' assicurarsi 1. Una memoria e al tempo slesso uria conferma insi-

gne di queste restituzioni ci e stata conservata in una Carta di Todi,

pubblicata da Gian Gristoforo Amaduzzi 2 e poi dal Troya 3. Essa

contiene la determinazione dei confini del lerritorio di Todi, fatta di

comune accordo dai Depufati del Re Longobardo, e da quelli del Pon-

tefice, nell'anno IV del regno di Desiderio e nell' indizione XIII; la

qual epoca, adaltandosi appunto al fine di Marzo o ai principii di Apri-

le del 760, viene otlimamente ad accordarsi colla Lettera XX del

Codice Carolino. Quei confini furono stabiliti sopra le testimonianze

giurate degli antichi del paese, e 1'allo autentico ossia il Brevis de-

cisionis, rogato per ordine dei Depulati regi , fu suggellato col giu-

ramento di undici testimonii e scritto da Pascasio diacono della Chie-

sa Tuderlina 4. Allri atli somiglianti dovettero allora certamente

tante quistioni. Sopra tutti ci fa maraviglia il Muratori, il quale nella stessa

pagina, in cui reca queste parole di Paolo I (Annali d' Italia a 760), torna

a ribadire la sua opinione favorita; che solto nome di Giustizia venivano beni

patrimoniali ed allodiali, e non gia Luoghi giurisdizionali. Or come non ha

gli yeduto che il Papa distingue qui espressamente dai patrimonia, \ Luoghi

giurisdizionali, iura et loca etc. civitatum nostraruml o come pole egli cre-

dere, che non fossero Luoghi giurisdizionali quelle citta, che il Papa dice

nostre edi cui reclama i diritti, luoghi, confini e territorii?

1 Epist. XX.

2 Anecdota Litteraria ex m. Codicibus etc. Roma 1773.

3 Codice diplom. Longob. Num. DCCXLI.

4 L' atto originate di questa decisione di confini oggi e perduto ;
ma ne

csiste memoria nel Registro dell' Archivio di Todi, il quale fu compilato so-

pra le Carte originating secolo XIII; e da quel Registro lo pubblico 1'Ama-

duzzi. La memoria comincia cosi : Temporibus Domini Pauli Pontificis et ttni-

versalis Papae sanctissimi, et Desiderii Regis Longobardorum definitio ista

facta est per missos eorum, Tebaldo scilicet atque Tupno, finis causae vel deci-

sionis, qualiter definierunt inter Comitatwm Tudertinum atque Spoletanwm ,

sive Bevanatum, necnon et Asisinatum et Pernsinum. Fines et decisiones hae

sunt per loca, vel signa, qualiter ab antiquis monstrata sunt et per sancta Dei
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aver luogo per la restituzione di tcrrilorii e la delerminazione di con-

lini disputati tra le due parti : ma i lore monumcnti non sono poluti

giungere lino a noi, ovvero giacciono (ullora ignoli c sepolli in fon-

do agli Archivii.

Se poi il Re Desidcrio compiessc \eramcnlc coll' Aprile del 760

le resliluzioni promessc, nou abbiamo niun documento espresso die

1'accerli. Da varie Icltcre scgucnti del Ponlcfiec apparisce bensi clie

ci fosse in buoni termini d' amicizia col Longobardo ;
ma indi a poco

udiamo da Paolo nuovc lagnanze contro la mala fede c rapadtadi

J)esidcrio, il qualo rilencva le giuslizie di S. Pielro, e si ritogliea

le Icrrc gia resliluilc, cd allre nuovamenie ne invadea; di niodo die

la pace del Re colla S. Scde o non fu mai inliera, o
, se fu, non

tardo ad esserc con nuovc ingiurie violata.

Intanlo un iiuovo pericolo sovraslava all' Italia romaua per le mi-

nacce dei Grcei Bizanlini. L' Imperalore Coslantino Copronimo ,

.semprc fierissimo nel perseguilare in Oriente le immagini dei Santi,

agognava di propagarc la sua empieta anehe in Occidente e soprat-

tuito in Italia , dov' era il centre del Cristianesimo , e dove inollre

chiamavalo ildcsidcrio di riconquislarc le province ,
clie per colpa

sua c del padre T Impero avea perdute. Mine di riuscirc in questo

doppio intento, la prima cosa egli miro a caliivarsi 1'amicizia del po-

Icnlissimo Re dei Franchi, dal cui arbitrio ben inlendca dipcnderc al-

lora le sorti dell' Occidente. Percio, avendo Pipino ncllSl, secondo

die narra il Conlinuatwe di Frcdegario 1
,

inviata all' Impcratore

Evangelia firmata, fines vcl siyiia quac percurrunt per cacumen montium re-

ctum in Fo'iolo, delude rcnil in Lacum Morluum etc. E doj)0 1' enumerazione

<lei confini, conchiude: Hac sunl fines Comilalus Tuderlini quae facia sunt

temporc sanctissimi Pupae Pauli siipradicd, et mauni Rcgw Desiderii Lonyo-

bardorum, anno IHIrec/ni clus, IndictioneXHl. K<;o Tebaldus et Tvpno missi

Domini Desiderii brevem dccisianti fieri f;miiwv. Tes!es Lupo, Hpidiia, etc.

htravemnt. Scripla per manns Pascam Diaconi Fanclae Tifdcrlinae Ecclesiae.

\ Rex Pippinus legalioncm ConslanlinopoHm ad Consfanlimim Irnperato-

rem pro amicitiae cama cl salute suac pa'riac mittens, simUiler et Constanti-

nus Imperalor legationcm praefato regi cwn innllis muneribus miltcns , et

amicitias et fidem per lecjatos conun vicissim inter sc promtHunt. E qui rl

Cronista soggiunge: Nescio quo facicnte , postca amicilia , quam infer se

mulvo promiserant , nullatemis sortila est cffeclum. Ma quali fossero le ca-
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un'ambasceria di amisla, il Copronimo, dimenticando 1'altiero rifiuto

dato I' anno innanzi dal Re al suo prolosccrelario sotlo le mura di

Pavia, non solo accolsc cortesemente i mcssi Franchi, ma loslospe-

di anch'cgli a Pipino una onorcvolissima Legaxionc con molli c'ricchi

doni I, c slrinsc con lui palli di amicizia. An/i phi tardi cereo e/.ian-

dio di stringcre parcnlola , chicdcndo per fulura sposa a Leone suo

figlio e socio dell'Impcro Gisla liglia di Pipino ancor fanciulla: le quali

nozze tultavia furono dal Re rifiutatc ad insinuazioiie del Ponlcficc 2.

Ma le relazioni amichcvoli c le traltazioni diplomaticbc negli ullimi

died anni di Pipino ,
non furono mai inlramesse tra le due Corli.

Dal Codice Caroline sappiamo die frequenli lellerc ed ambasciatori

correano Ira Parigi c Coslanlinopoli, e sappiamo allresi quali fosscro

i due principal! negozii inlorno a cui affannavansi i Legali imperiali,

studiandosi con lutle le arti della grcca perlidia di Irarrc il Re dci

Franchi allc voglie dell' Impcralore. L' uno riguardava la quislionc

religiosa delle sacre immagini c della SS. Trinila; 1' allro vcrsavu

sopra la queslione polilica del dominio-d'Italia, die I'lmpera lore cer-

cava di rilogliere al Pontefice
,

alienando da queslo 1' animo c sot-

traendo la prolezione di Pipino 3.

.gioni che resero iufeconde questc dimostrazloni di amicizia Ira i due Monar-

chi, il oostro Icltore rappreuderi tosto.

1 Auchc Eginardo negli Aimali, all' anno 757, fa mcn/ione di quest' am-

basceria e'dei molti doni mandati da Costanlino
;
fra i quali era un organo

musico, maraviglia allora novissima in Francia.

2 Nell' Epist. L del Codice Carolino
,

Stefano III scrivendo a Carlo e

Carlomanno per distoglierli dall'imparentarsi con Desiderio, fra gli altri ar-

-gomenti adduce anche questo: Ad vcslri rcferre sludele memoriam, eo quod

dum Constanlinus Imperator nitcbatur persuaderc sancluc memoriae, mitissimo

tcslro yenitori, ad acciplendum coniwjio filii s-ui ycrmanam veslram, nobUis-

simam Glsilam, neqtic ros aliae nationi lice-re copulari, scd nee contra volun-

tutcm aposlolicac Scdls Ponlificum quor/iio modo vos awlere perayere; ct

quam ob causam Mine contra aposlolica mandala ct volwitalem Vicarii apo-

stolorum principis ayere conamini , quod nunquam pa!er rcster perpetrai'it?

Oisla, rifiutale le nozze imperiali, sidedico apveUaribvs annis alia vita re-

ligiosa (EoiNABDO, Vila Caroli Mayn't n. 18), e fu poi piissima Abbadessa del

Monistero di Chelles presso Parigi (MABILLON. Annales Bcned. an. 788).

3 Veggasi fra le allre la lettera !XLI del Cod. Carolino , dr.l'a qualc rile-

vasi maiiifesta questa doppia missione dei Legali Greci.
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Ma il piissimo e leale Pipino , per quanto i politic! interessi la

consigliassero a rispeltare 1'amicizia del Copronimo ,
tuttavia non si

lascio. mai svolgere dalle sue arti a violare i doveri di Re Cattolico

e di Difensore di S. Chiesa. Egli tenea minulamente ragguagliato di

ogni cosa il Pontefice e lo assicurava continuamente, die per iiiuna

cosa del mondo non s' indurrebbe mai a fallire d' un sol punto ai

giuramenti solenni che avea fatii al suo predecessore Stefano II ed a

S. Pietro, di cui gloriavasi di essere il vassallo e il fedele, e da cui

riconoscea la prosperila delle sue perpelue vitlorie. E quanto alle

queslioni religiose, talvolta aramise bensi i Legati Greci a disputare

in sua presenza, ma voile present! e allori nella disputa i Nunzii pon-

tilicii 1
;

e nel Sinodo che tenne a Gentilly nel 767
, benche non ce

ne siano pervenuti gli Atti, pure e certoche la fede ortodossa riporto

un insigne trionfo contro i sofismi della greca empieta, c che questa

perde per lungo tempo la baldanza di tornare all'assallo 2.

Pero il Copronimo non si tenea pago alle'arlidiplomaliche; enel

tempo stesso che brigava co'.suoi messi alia Corte di Pipino, anda-

va macchinando qualche colpo improvviso di mano sopra Ravenna e

Roma. II Papa ne ebbe da varie parti sicuri avvisi in sul principio

del 761. Alcuni fedeli di S. Chiesa
, probabilmen te dell' Esarcato r

gli mandarono un nunzio espresso per significargli che i nefandissi-

mi Greci stavano mulinando qualche assalto armato contro la S. Se-

de e 1' Italia romana 3
. Indi a poco, Sergio Arcivescovo di Ravenna

gli scrisse , comunicandogli due lettere teste a lui indirizzate ,
1' una

da alcuni fedeli Yeneziani che secretamente 1' avvisavano delle trame

bizantine, 1'altra da Leone ministro imperiale, che invitava 1' Ar-

civescovo con lusinghe e promesse a ribellarsi al Papa e darsi all'Im-

peradore
4

: dalla qual fellonia abborrendo Sergio, e memore dei be-'

1 COD. CAROL. Epist. XXXVIII.

2 Vedi il PAGI, nelle note al Baronio, all'anno 766, n. 3.

3 Coniunxil ad nos nuntium missum a fideiibus sanctae Dei Ecclesiae, spi-

ritalis matris veslrae, qui vera nobis semper assolent indicare, siynificansno-

bis quod nefandissimi Graeci, inimici sanctae Ecclesiae Del et orthodoxae ft-

dei expugnalores, Deo sibi contrario, SVPER NOS ET RAYEXNATIUM PARTES ir-

ruere cupiunt atque motionem faccrc. COD. CAROL. Epist. XXV.
4 Epist. XXVI.
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neficii poc' anzi ricevuli da Paolo I l
,
svelo immantinente ogni cosa

al Pontefice
,
affinche si ponesse in guardia .

E il Papa non tardo a cercare difesa contro i minacciati pericoli.

Scrisse tosto a Pipino, ragguagliandolo di tutte queste macchinazio-

ni
,
e perche nc avesse solt'occhio i document!

, gli acchiuse copia

delle lettere mandate a Roma dall'Arcivescovo Sergio. Al .tempo stes-

50 lo prego di assumere gagliardamente per amor di Dio e di S. Pie-

tro la protezione di quesle province gia da lui redente
, tanto piu che

qui tratlavasi di una guerra di religione , mirando i Greci a portare

coll'armi in Haifa la loro eresia
; percio inviasse tosto in Italia due

suoi fedelissimi messi, 1'uno a Pavia presso il Re Desiderio per solle-

citarlo a prestare ,
in caso di bisogno ,

i promessi aiuti al Papa con-

tro le invasion! nemiche
,
difendendo Ravenna e le citta marittime

della Pentapoli ,
e comandando ai suoi Longobardi di Benevento

, di

Spoleto e di Toscana
,
confinanli col Ducato Romano ,

di aocorrere

tosto in soccorso del Papa ;
1'altro a Roma

, per assistere il Papa stes-

so fino a tanto che non si fosse dileguato ogni pericolo ,
e per ag-

giungere al Re Desiderio
,
se fosse d' uopo , nuovi sproni a compie-

re il suo debito di buon alleato 2.

1 Sergio era laico ed a'mmogliato quando fu eletto, sotto Stefano II,

Arcivescovo di Ravenna; e benche prima di consecrarsi, si separasse dalla

moglie Eufemia che si fe diaconessa, nondimeno questa sua assunzione die

pretesto di uno scisma ad una potente fazione di suoi malevoli, che 1'accusa-

rono a Roma
,
dove Sergio venne a difendersi. La sua causa era tuttavia pen-

dente
, quando mon Stefano II

;
ma uno dei primi pensieri di Paolo I fu di

terminarla, assolvendo 1'Arcivescovo e rimandandolo con onore alia sua Se-

de. Ebbe inoltre dal Papa nell' Esarcato enella Pentapoli amplissimi poteri

pel governo temporale di quelle province, e nella sua Vita si legge: ludi-

cavit iste a finibtis Perticae totam Pentapolim et usque ad Tusciam, et usque

ad mensam Uvalani velut exarchus, sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo

Romani facere. Vedi AGNELLO RAVEKNATE in Vita Sergii, e sopratutto le

note del BACCHINI, che emendauo lutte le fiwole e calunnie onde Agnello

contamino questo tratto del suo Liber pontificalis.

2 Pelimus te, exceUcntissime fili
et spiritalis canipater, ut iubeas propter

Deum et revereniiam bead Petri salutem istius provinciae a vobis redemptae

procurare, et confestim vestrum diynemini dirigere Desiderio Langobardomm

regi missum, ut, si necessitas fueril, SIGNIFICATCM ACXILIUX nobis pro incur-
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Lc trc lettere, die Paolo I scrissc sopra queslo negozio, spargono

una singolar luce sopra. la storia di quel iempo, eppcro e prcgio del-

T opera il fcrmarvi alquanlo lo sguardo. Primierameate ellc moslra-

110 die la gucrra minacciala dai Greci non mirava solo a Ravenna c

alia Peiitapoli , ma a Roma stessa. Ravenna c le cilia marilliuic dcl-

i'Adrialico crano naluralmenlc le prime c le piu espo'slc ad ima inva-

sione dei Bizanlini, ma il pericolo slcndeasi anclie al Ducalo Romano;

anzi questo dovcva esserc lo scopo principalc deH'aggressione ;
ond' e

.die il Papa non era men sollecilo di difenderc colic armi dei Longo-

bardi confinanli, aggiunlc alle pronric, c colla prcscnza del messo

Franco in Roma ,
il lerrilorio Romano

,
di quello che fosse di muni-

re la rhicra dell' Esarcato e della Pcnlapoli. Quindi cade a terra la

eontraria opinione del Muralori, ripeUUa in piu luoghi dei suoi An-

nali d' Ilalia 1
;
e con essa uno dei principal! argomenli ond' egli av-

\isa\asi di sosteuere die Roma
, negli anni di cui sci'iviamo , auzi

lino allo spirare del secolo VIII
,
ubbidisse al dominio degl' Impera-

tori. Concello veramenle slrauo, die farcbbc dell' Ilalia grecoromana

di quel tempo un enimma insolubile ! II Papa padrone dell' Esarealo

(come iioiuiega lo slesso Muratori) ma non di Roma, siede in Ro-

ma e da Roma combalte 1' Imperalorc die \ uolc invaderc 1' Esarealo ;

e 1' Imperalore padrone di Roma , ma non dell' Esarealo
,
minaccia

guerra al Papa nell' Esarcato, lasciando Roma tranquilla! Sc non che

alone eommdem inimiconim imperlire dcbeal
, praccipicns Ucncvcntanis atquc

Spolelinis sen Tuscanis, nobis e vicino consislcnlibus, ul ipsi noslr'o occurrunl

solalio
; deprecantes et hoc a Deo inslitulam cxceUenliam vcslram ul ad no-s

hoc adveniente Marlio mense , vestnim clingere iubeatis missitm qui hie Ro-

mae nobiscwn demorari debeat, ft ipsc , si neccssilas exigeret , a-pv.il Dcsidc-

rium imminere debeat regem , pro eodcm nobis transmittendo solalio: quia ,

ut plenimme salisfacla est vestra excelleniia non ob allud Ipsi nefandmmi
nos perseqmmtur Graeci, nisi propter sanctam el orlhodoxam fidcm etc. Cosi.

Paolo I nell'Epist. XXV; e \\z\Yembolum dell'Epist XXYI scongiura di nuo-

vo Pipino che ordini a Desiderio, ut, si ncccsse exegerit, aimlium praeslarc

debeat tarn Ravennae quarn Peniapoleos maritimis civi'alibus ad diniicandum

contra inimicorum impugnalionem. Veggasi inoltre 1'Epist. XXVII ch? e sopia

lo stesso argomento.

1 Agli anni 758
,
759

,
762 ecc.
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Ic lellcre del Codicc Caroline recidono nelto qucslo nodo di assurdi,

mostrando ad ogni pagiua die il vcro Signorc c di Roma e dell'E-

sarcalo altri non era che il Ponlcfice; e sc il Muralori, chequelle let-

ters non pur \idc ma pubblico ed annolo nclla sua gran Raccolta l
,

non vel scppc leggcre ,
do diraosira solo quanlo possano anchc nei

maggiori ingegni a tr-aviarli dal vero i pregiudizii e lo spirilo di parle.

Lc mcdesimc leltcrc di Paolo I svelano inoltre qual fosse il vero

inlendimento dclla guerra cbe i Greci macchinavano. A prinia fronte-

parrcbbe cbc il loro scopo non dovcssc csscr altro die di ripigliarc

il pcrduto dominio dcll'Esarcalo c del Ducato Romano; ma il vcro e

die pel Copronimo queslo era solo un mezzo, e cbe la sua mira pri-

maria ed ultima era di pianlare in Ilalia la sua favorila eresia. Di

do f:i esprcssa fede il Ponlcfice, e con lui Pipino, alia
. cui teslimo-

nianza il Ponlcfice si appella : impcrocdie, dopo cbiestogli aiulo con-

tro le minacec dei Grcci, soggiungc: Oplime enim praeceUenti ve-

strae C'lrisiianilali comperliim exislit quanta qualisque sit impia

haereticorum Graecarum malilia
,
inhianler niedilantium aique in-

siclianlium qualiler Deo illis coiitrario sanctam Catholicam el apo-

stolicam Ecclesiam humiliare atque conculcare, et fidem sanelam

orlhodoxam atque SS. Palnim IracUtionem deslruere possinf 2. E

pin spiegalamenle in un'allra leUcra dice : quia, ul plcnissimc salis-

pwla est veslra excellen'ia, non ob aliitd ipsi nefandissimi nos per-

sequunlur Graeci, nisi propler sanctam et orlhodoxam ftdem el ve-

nerandorum Palnim piam tradilionem quam cuphmt deslmere alque

conculcare 3. Ora ncssuno mcglio del Papa e di Pipino erano al ca-

so di penelrarc i vori inlcndimenli dclla Corlc Bi/anlina, dove i loro

messi frcquenlavano. Del rimanenlc, checche possa sembrarne a cei-

ti polilici moderni, i quali noil sanno \edere al mondo allro die j)oli-

lica, 1'asscrzione lesle recata di Paolo I non fara niuna mara\iglia a

cbi conosca 1' indolc della socicta grcco-romana nel secolo VIII.

Prcsso gl'Imperalori Bixanlini era gia \ezzo anlico la mania di (eo-

logixzare, e spcsso occupavansi assai piu di qucslioni religiose e di

1 Berum Italic. Scriplorcs, T. 3, P. 2.

2 Epist. XXVII.

3 Epist. XXV.
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dommatiche conlroversie, che non del negozii di Slato: eccesso il piii

delle volte viziosissimo, raa che indica come a quei di la religione

fosse la cima dei pensieri dei Principi e dei popoli. Quanto al Co-

pronimo poi, si sa che 1' eresia iconoclastic^ fu 1'idolo e la passione

furiosissima di tutta la sua vita. Essa eragli stata trasfusa, per cosi

dire, col sangue dal suo padre Leone Isaurico, primo aulore e pro-

pugnatore di quell' empieta ;
e come cosa tulta imperiale e paterna ,

egli ardeva di farla trionfare nel mondo, iinponendola per amore o

per forza non pure ai sudditi dell' Impero, ma anche agli estranei,

quali erano i Franchi e gl'Italiani. Quindi non e punto da slupire,

che nel macchinare qualche impresa in Italia, egli piuttosto mirasse

a piantare qui, nel cuore stesso dell'antico Impero e nel centro della

Crislianita, il suo domma ereticale, che non a riconquistare la sigrio-

ria di quelle province, che avea perdtite appunto per Vabbandono in

cui da tanti anni le avea lasciate, e della cui perdita si era mostrato

finora si poco curante.

II ben notare questo carattere, religioso anziche politico, delle

ostilita che allora correvano tra i Bizantini ed i Romani, importa

moltissimo a rettamente intendere la storia di quel tempo, ed a mo-

strare perche i Papi cotanto temessero e cotanto si studiassero di re-

spingere dall'Italia le invasioni greche. In cio essi adempievano il

debito di legiUimi Princip'i, tutelando i loro popoli da un iniquo ag-

gressore ;
ma piu ancora quello di Pontefici, preservando 1' Italia e

la Chiesa dagli assalti di una eresia non meno feroce che empia.

E nel combattere quest'eresia, Paolo I sempre fu zelantissimo ,al

pari dei Papi suoi predecessor!. Non ostante i furori e le minacce

del Copronimo, egli non si astenne mai di sgridarlo ed esortarlo con

apostolica liberta a cessare la scellerata guerra che faceva alle san-

te immagini l. Che se le lettere e i frequenti Nunzii spediti per tal

1 Saepius suos missos cum aposlolids obsecratoriis atque admonitoriis lit-

teris, praefalis Constantino el Leoni Augustis direxit pro restituendis confir-

mandisque in pristinum venerationis statnm sacratissimis imaginibus etc. Cosi

ANASTASIO nella vita di Paolo. II medesimo attesta di lui Adriano I nell'Epi-

stola a Costantino ed Irene ; e lo stesso Paolo scrivendo a Pipino (Epist.

XXXVIII) delle ire e delle maligne perfidie dell'Imperatore contro la S.Sede
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fine a Costantinopoli tornarono senza effetto per I'indomabile ostina-

zione dell'Imperatore, piu efficaci riuscirono i caldissimi ufficii die

il Papa continuamente adopero alia corte di Pipino, eccitando lo ze-

lo del piissimo Principe a sventare le occulte insidie e le aperte ag-

gressioni onde la greca eresia minacciava 1' Occidente. Le trenta

Lettere del Codice Carolino, scrille da Paolo I, sono piene di cio
;
e

noi non sappiamo con qual occhio le abbiano lelte, se pur le hanno

mai lette, quegli scriltori, i quali accusano quel santo Pontefice, die

ponendo quasi in non cale gl'interessi spiritual! della Chiesa, di al-

tro non scriva a Pipino die dei temporal! interessi dello Slato pon-

tificio e della difesa o restiluzione di patrimonii e di cilta. II falto si e

che non Ve quasi epistola, in cui il Papa non raccomandi con effi-

cacissirai termini a Pipino la causa della fede ortodossa, ora esor-

tandolo a mostrarsene sempre piu saldo propugnatore, e piu soyen-

le lodandolo e ringraziandolo degli egregi suoi falli, pei quali la fcde

ortodossa in Occidente trionfava di tutle le maccliinazioni dell'eresia

imperiale.

Ma tornando a quelle tre lettere, in cui Paolo I chiede a Pipino

aiuto contro 1'invasione minacciata dai Greci, degnissima d'osserva-

zione e la maniera onde il Papa i\i parla del Re dei Longobardi ,

quasi di allealo della S. Sede, da cui aspettava in caso di un assal-

to soccorsi d'armi gia convenuti
, significatum anxilium. Questo lin-

guaggio di Paolo prova ad evidenza che Desiderio si trovava allora

in buona armonia col Papa ,
e die la restituzione delle giuslizie di

S. Pietro o era stata veramente compiuta dal Re neH'Aprile dell'an-

no innanzi, secondo i palti fermali cogli ambascialori Franchi, o al-

meno era stata eseguila in gran parte. Inoltre esso indica
, die tra

Desiderio e il Papa v'era una Lega difensiva contro i Greci, riputati

giustamente dall'uno e dall'altro come nemici comuni : cppcrcio con-

yien dire che le pratiche di alleanza coll' Imperatore, inlavolate gia

le attribuisce al dispetto che quesli avea delle perpetue predicazioni con

cui egli richiamavalo all'orlodossia : In hocvchcmcntcr idem Impcralor ira-

scitur et occaslonis versutics adhibet, pro eo quod nequaquatn siluimus el pre-

dicandum ob constitutionem sanctarum imayinum et ftdci orthodoxae inte-

grilatcm.
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da Desiderio in Bcnevento per mezzo di Giorgio minislro iraperialc,

o eraiio state un mcro orpello per allirare piu facilmcntc i Greci a

far 1'assedio di Otranto, ovvcro dopo-la veuula di Desiderio a Roma

e la sua riconciliazionc col Papa, crano slate inlcramcntc rollc e di-

sciolte. Quali poi fossero le condizioni di questa Lega Longobardo-

Romana, clie doveva assicurarc la pace d' Italia, non puo per man-

canza di document! defmifsi : bensi pare \erosimile, die ella allro

non fosse se non die la conseguenza o piuiloslo uno dei palti prin-

cipal! di quel Trattalo diPavia, die dopo le \illoric di Pipino conlro

Aslolfo nel 754 e nel 756 era stalo comlnosd inter Momctfios, Frun-

cos et Lonyobardos, e die prima d'ora per la perfidia di Astolfo c

le prime oslilita di Desiderio slesso non avca mai sortito pieno ef-

fello. Nel qual pensiero ci confcrma il \edere che il Ponlefice a Pi-

pino ricorre, pcrclie coi suoi ordini e co' suoi messi incal/i Deside-

rio a mandarc i patlnili aiuti in difesa delle province Romano mi-

nacciate dai Greci. A Pipino infatli
,
siccome aulore principale di

qucl Trattalo
, appartenca 1'esigerne 1'osscrvanza

;
mentrc d'altra

partc, come Patrizio dei Bomani e ProteUore della S. Sede, a lui

spcllava il provvedcre alia difesa di Roma. Del rimanenlc il calore

mcdesimo delle istanze, con cui Paolo I sollecita Pipino ad insisle-

re presso il Re longobardo per radempimento della Lega ,
da abba-

stanza a dhedere che questi di mal animo si reca\a ad aiutare delle

sue armi il Pontefice, c die senza il potentissimo sprone del Re dei

Franchi
, Desiderio, siccome non sarebbesi forse mai iudotto a re-

stituire nulla al Papa delle ginstizic di S. Pietro, cosi molto meno

si sarebbe piegalo a concorrere colic proprie armi per difenderne

gli Stati.

Ma checche sia di cio, di queste armi cesso il bisogno prima che

venissero in campo : imperocche i Greci , qualc die nc fosse la ca-

gione, non si mosscro punto, e il timorc della minacciata invasione

per allora dileguossi. Vero e che questi timori non tardarono a ride-

starsi , e negli anni seguenti troviamo conlinui sintomi di minacce o

di cospirazioni greche contro le province dell'ltalia romana. Cosi nel

762 il Pontefice scriveva a Pipino della Graecorum malilia, qui quo-
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tidie imminent in ipsam Ravennatem ingredi civilatem 1; ne!764 lo

ragguaglia delle loro perpetue trame nelle parti di Ravenna
,
dove

-die noctuque non desinunt pertractare, qualiter nos, sibi Deo con-

trario, praevalere ac superare possint
2

;
e poco appresso 1'avvisa

di una grande armata di trecento navi con sei Patrizii
,
che da Co-

stanlinopoli diceasi mossa ed avviata insieme colla flotta di Sicilia

alia volta di Roma
,
non sapea bene con quali intenzioni

, ma certa-

mente poco amichevoli al Papa 3. E piu tardi
,
sotto Adriano I e

Carlomagno, vedremo continuarsi e prorompere a quando a quando

in raoti ostili questo perpetuo insidiare che faceano i Bizantini alia

sicarma dello Stato Romano. Ma a ferire qualche risoluto colpo loro

sempre manco o 1'ardimento o la forza
; distogliendoli probabilmente

daft' impresa il solo terrore delle armi tranche, le quali sempre in-

Titte sotlo Pipino e piu formidabili ancora sotto Carlomagno, stavano

tognora pronte a sguainarsi in difesa del Patrimonio di S. Pietro.

1 Epist. XXXIII e XXXIV.

2 Epist. XXXVII.

3 Agnoscat eximietas vestra, intimasse nobis quosdam sincerissimos fideles

epiritalis matris vestrae, sanctae nostrae Ecclesiae ; quod sex Patricii defe-

renles secum trecenta naviyia, simulque et Siciliensem stolum, in hanc Roma-
nam urbcm absoluti a regia urbe ad nos properant . Quid ii velint ayere, aut

pro qua dirigunlur causa, rei veritatem ignoramus; hoc tantum nobis nuntia-

tum est, quod ad nos progredi, et ad vestram summe laudabilem praeccellen-
tiam in Franciam ingredi sunt dispositi. Epist. XXXIX.

Seric V, vo>. U, fasc. 294. 43 7 (iiugno 1862



GIULIO
;( rill'j MVHliVfi-M no-; ) tw. jwawil s'i r.ft.fTWj

OSSIA
>'" m'E . iiKHxifniiii iir.frn no) .nt-x! c.

:

UN CACGIATORE DELLE ALPI

NEL 1859
;. ,x .r ) '/!!'

-33333JJ30U
"'"' '

I o oJnoi/rih'n

!

-i) ;,. -;-;i ::i
; - -i.iiiiun - <

XXVII.

Le forze che il generale Urban aveva staccale dalla sua Divisioue-

per marciare alia riscossa di Varese, erano, secondo chc afFerraa il

prussiano Rustow ne' suoi libri della Guerra d' Italia del 4859, di

due batlaglioni del reggimento Kellner di Kollenstein ,
di quattro

compagnie di Confinari Szluiner, e di due squadroni di ussari Haller

con due mezze batterie : cioe a dire di circa tremila fanti, di poco

piu di dugenlo cavalli-e di olio bocche da fuoco. Basta\ano esse alia

espugnazione di una cilia siluala in oltiraa poslura strategica, e den-

tro la quale allri uomini sopra i Iremila si erano baslionali, con ogni

maniera di sbarre e di serragli ? Al prim' occhio apparisce che no.

In parila di numero 1' assallalore e semjire a peggior condizione

del difenditore
,
massime se repenlino sia 1' assallo e apparec^hiala

la difcsa. Ben 6'vero che gli Austriaci superavano i garibaldeschi

per la ecccllente qualita delle^ armi, che qucsli avevano di debil liro r

e sopra tullo per 1'artiglieria, di cui questi erano affatto sprovveduti.

Ma ollreche il nodo della ballaglia s' aveva ultimamenle a risolvere

in un conflilto
1

a baionetta in resta e a corpo a corpo sugli spaldi

degli abbarraraenli
,

al che poco giova il trarre da lungi o a melra-
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glia, e da avvisare che le strade erano tanlo acconee agli agguati ,

alle imboscate, alle riuscite del difensori per le cento villetle e casci-

ne e folte piantagioni onde sono costeggiate , che la colonna degli

assalitori non avea facile schermo in nessuno de' due lati; ed era

quindi scoperta alle offese eziandio ne' suoi fianchi. Per lo che e ma-

nifesto die 1' Urban prese abbaglio ,
ovvero figurandosi che le sue

troppo scarse milizie, stracche morte per la marciata notturna, po-

tessero operare prodigi insoliti di bravura
;
ovvero spregiando sover-

chiamente i Cacciatori delle Alpi, i quali, per fargli testa dietro i ri-

pari degli steccati ,
non avean mestieri d' essere poi come i trecento

delle Termopili o gli eroi di Maratona.

Egli, con questa sua piccola frotta di gente, si accosto a Yarese

per la via di Camerlata. Pervenuto in Olgiate, spinse verso la stra-

da d'Induno un distaccamento di granalieri, con incarico di spalleg-

<giare a destra la legione principale e di dar sopra 1'altura di Biumo,

preoccupando 1'unico scampo che avessero i garibaldiani se disfatti.

Piu innanzi
, tra Binago e Malnate

, presso il forte sito di san Salva-

tore
, apposto le riserve

;
e col rimanente procede difilato all' impu-

gnazione della citta. Gli esploratori che il Garibaldi aveva spedito

nottetempo in Malnate, per indagarvi le mosse degli Auslriaci, furo-

no da questi sorpresi nella terra; di sorte che ne essi, ne allri loro

partigiani polerono accorrere in Varese per dar il grido di allarme :

e cosi 1' Urban inosservato giunse avanti 1'alba in faccia al sobborgo

di Biumo, e prima vi si pales6 col tuonare del cannone, che con la

mostra delle sue soldatesche.

Voile la buona fortuna del Garibaldi che, quando i razzi tedeschi

<Ti segnale si sfioccarono pel cielo, i suoi volonlari fossero gia in as-

setlo di combattere
;

e che egli salito nella cima piu erta di Biumo,

slesse in luogo adattissimo per iscernere tutli i movimenti dell'as-

salto. Uno de' suoi cronacisti cesarei
,
lo dipinge con romanzesco

penneilo dentro la villa Ponte, sotto un pergolato di fieri cinto di

verdi alberi
,
a capo d'un viale che si sporge molto dal colle, con

1'occhialetto in Una mano, e sulle labbra un riso di compiaccnza che

allora piu gli si avvivavd, quando le granatb degli obici gli sfronda-

vano sopra il cappello a pan di zucchero gli olezzanti rami
,
e coi
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loro fischio marziale mettevano in tremito i cavalli, die, aiinitrendogU

da un lato, scalpicciavano fieramente le zolle erbose. Ciance! L'-eroi-

co Garibaldi, in lutte le puntaglie de' suoi, ha cura di serbare molto

bene la sua gran vita per la palria, o, come dicevano i roraaneschi

nell' assedio del 1849, di mandare li tordi allo spiedo, e di salvare

la panza per li fichi.

Spenlasi appena la coda dei tre razzi, ecco uno sparo di moschel-

teria uscire da una boscaglia di fronte a Bel forte, ovc una compa-

gnia di Cacciatori delle Alpi era appiatlata. Questa, fatta la sua sca-

rica a bruciapelo contro la testa della colonna nemica la quale si

avanzava
, dielreggio freltolosamente rasenlando il fiumicello Yallo-

ne, e lorno in riga a' suoi ridoiti. In quell'istante i pezzi d'artiglieria

tedesca principiarono a fulminare di lonlano le baslite della inferior

parte di Biumo, mentrc i volteggiatori, formatisi in catena, fiottavano

di polso il corno destro e il sinistro dei garibaldesi. Gia lutto in-

torno 1' aria rintonava del fragore dei cannoni e dei moschelti , del

martellamenlo delle campane die dalle torn della citta e dei borghf

rintoccavano a slormo, e delle urla degli Auslriaci die a suono di

bande si precipitavano baldanzosi all'attacco : e i difensori fermi, zitti,

immobili e coccoloni sotlo i cigli de'parapelti,,riceyevano la grandiiie

del ferro e lasciavano inoltrare gli assalitori. Era ordine severissime

del Generale
,
che non si fosse cominciato il fuoco sopra i Tedescbi

se non a tiro di pistola. L'ordine fu osservato : e non si toslo i vol-

teggiatori furono a cinquanla passi , che si videro d' improvviso di-

luviati da una pioggia di palle die per ogni verso li tempestava. Le

slrida addoppiarono, lo scoppio e il rimbombo delle armi si fe orren-

do, il fumo si addenso vorticoso, e la china di Biumo piglio aspetto

come di un vulcano erultantc fiamme, stcrminio e morte.

Gli Austriaci scompigliali da quel furore di archibugiale ,
si rior-

dinarono con inlrepidezza sotto i proietli dei garibaldeschi : e rattesta-

tisi si lanciarono di nuovo in massa contro gli spaldi dei serragli, e

parecchi ne manomisero. Ma le sorlite rapide e vigorose che da va-

rie bande fecero lor contro i volontari ,
li dislrassero per mode allo

spalle, che fu vano tentare un piu formidabile cozzo nel cenlro. Mag-

giormenle die la leggera squadra de'granalieri, scagliata alia prcsa
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della superiore costa di Biumo , dopo un turbine di moschettale ,

fu affrontata a baionetta in asla e con tal impelo , che dove relroce-

dere come insufficiente all'asprissimo contrasto. Perche, appresso uno

sforzo disperato per ambe le parti di due ore e mezzo
,

il generate

Urban tenne per la migliore di baltere a raccolta e dare indietro, per

ingrossarsi di rinforzo piu valido e proporzionato a quella impresa.

Se non che il Garibaldi, reso audace dal buon successo, comando

a' suoi drappelli che avessero animosamenle inseguito il nemico
,
e

molestatolo nella rilralta fino ai greppi di san Salvatore, sopra i quali

crasi fortiiieata la riserva. Allora fu die comincio una serie di

badaluechi
,
di scaramucce e di avvisaglie spicciolate col relroguar-

do
, che valse non poco sangue e che profitto ai Gacciatori delle Al-

pi ,
si per aggrandire in apparenza il loro nerbo all'estimazione del

Tedesco, e si per disporsi mcno precipitosamente a sloggiare da Va-

rese , dove non poteano reggere piu a lungo, senza pericolarc di un

acciacco finale.

OiiestoconfiiUo, prima serrato e violentissimo, poi lento esparpa-

glialo, si prolrasse fin olh'c al mczzogiorno. iNiun dubbio che gl'Ita-

liaui facessero prova di coraggio e di valore
,
e che nel suo pieno la

condolta dei capi fosse non men sagace che ardita : e cio tanto piu

che erano al tutto segregati dai Francosardi, e quindi sforniti d'ogni

speranza di soccorso. Ma chi ponderi con equo animo gli aggiunli di

quella piccola fazione, scorgera che soverchie furono le iperboli, onde

dai'trombettieri prezzolati se ne celcbro 1'esito e 1' importanza. Ot-

tanlaquallro furono, giusla il Carrano, i garibaldeschi rimasi o morti

o feriti in quel di sul campo, e gli Austriaci piu di dugento. Nondi-

manco se si avverla che costui cresce di sopra scttanta la somma che

per gli Austriaci assegna il Rustow ,
non sara forse temerita il sup-

porre che abbia scemalo di circa una trentina quella de'suoi. Dal che

puo dedursi, che siccome furono soltosopra pan le forze dei combal-

lenli in Varese, cosi ragguaglialamente pan furono i danni vicende-

voli die ebbero a lollerare.

Giulio
,
siccome dicemmo

, era nel fondo di Biumo ,
a guardia di

una sbarra la piu scoverta alia tempesta del nemico. Or egli nel pri-

missimo ingaggiarsi di quella zuftii
,
ebbe quivi di bolto il saluto da
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una palla di cannone, la quale con tal urto conquasso la Iravatura dello

sleccato, che egli balzatone rovescioni si credette in isfracelo. Ma non

fu vero : che rizzatosi tra le gaie risa del camerata e, conforme a Dio

piacque, sano e salvo, pole rimettersi al suo luogo. Yi si era a mala

pena acquattato, ed ecco lo shitzen, o palla a gliianda, d'un volteggia-

tore tedesco iraboccare un pertugio del tavolato, poilargli via netto il

berrettino di testa e conficcarglielo nel muro dietro : egli illeso. Se

il misero giovane intirizzisse di spavento non lo staremo a dir noi :

subito si fe in volto color di bossolo, e il sangue gli si rappigliq al

cuore di modo, che disvenne per alcuni istanti. Maso che gli s'era

dilungato un dieci passi ,
come lo vide ricascare quasi boccoue

, si

sposto per correre a sollevargli il capo: ma rufficiale garritolo il

costrinse a non muovere dito. Buono pero che un momento appresso

Giulio pole riaversi, ed afferrato lo schioppo riporsi carpone nella sua

nicchia. Povero fanciullo ! con que' suoi fini capegli tutti irti ed ar-

ruffiiti, con quelle sue guance rabbrividite e cenerognole, avevaaspet-

to di un cadavere armato. Egli era dal rintronamento sbalordito
;
un

sudore freddissimo gli intormentia i nervi
,
e sentendosi ogni poco

maucare lo spirito, si raccomandava 1'anima e offeriva a Dio le lagri-

me di sua madre
,

i meriti e 1' innocenza di Naialina
,
che gli fosser

giovato , se non a campare la vita
,
ad impetrare almeno misericor-

dia nel passaggio jJi'eternita. E. chi sa, chela generosa offerta che

la pia sorella fece per lui al Signore e alia Vergine nel santuario di

Fourvieres
,
non gli impetrasse veramente quella protezione celeste

che egli dimandava?

Yenne la stretta dell' assalto. Le palle che lioccavano come gra-

gnuola, gli stridi, la confusione, il rimbombo degli spari, la fiimea, lo

scoppiodelle granate, il tramestio, 1'orribile fracasso instupidirono si

faltamente Giulio
, che e

1

non vedea piu lume. Senonche a riscoterlo

sopraggiunse una scaglia infocata di ferro, la quale, senza il calcio del

moschelto che parando il colpo gli si fesse nelle mani
, avrebbegli

infrante le costole del cuore. In quel che 1' arma gli si spezzava nel

pugno, caddegli impensatamente addosso un commilitone trafitto nel

fianco, si che grondava sangue. Egli lo afferra, e colto il deslro d'u-

scire della mischia infernale, con 1'aiuto d'un altro porta sulle braccia
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il ferito sotto lo sporto di un'alla muraglia, e il distende su 1'erba c gli

sfibbia la ciiilura e gli sbottona il cappolto. Ohime che mira ! Tutta

1'anguinaia era squarciata e le enlragne gli si spandevano pei panni.

Oh Dio, abbiate pieta di me ! Garacrata, lasciami r non mi toccare ;

mi cresei lo spasimo : io sono morto ! grido con un mgghio dolo-

roso quell' infelice. Poi presagli a tentone la destra : Tu, chi se' lu?'

chiese fioco e rantoloso a Giulio .

Sono Tito.

Ah tu? conosci Errico P. del terzo reggimento?

No, ma posso domandarne.

E mio cugino. Oh Dio, sventurata Virginia ! Tito, mi cava di

tasca un astuccio e dal dito 1' anello
,

e dallo a lui ,
ad Errico che

scriva a easa e mandi a Virginia quesli oggettL Dio mio salvatemr !

Vergine Maria
,
misericordia ! E il tapino basiva. Giulio che. in

tanto soqquadraniento di cose e sconvolgmieuto di pensieri e di com-

mozioni non avea ancor ben ravvisato il morente , fissaiolo con un

po'd'atteotezza: Deh sei la?" Gustavo? gli bisbiglia aUerrilo.

Ah Dio pieia ! Virginia ! miscra Virginia ! rnorrnoro il dis-

graziato con lamentosa e debile voce
,

e beecheggiava ,
e schizzava

dalle labbra anaspuma verdastra, e strabuzzava gli occhi, e ramiio-

chiava e contorceva le gambe come una scrpe smauiosa. Gustavo ;

gli susurro Giulio tullo |>avido a un orecchio ; \uoi un pi-ele? II mo-

ribondo chino la testa, die un gemito che pane sonare Gesu !

e rivoltosi da un altro canto, spiro.l' anima.

Se noi dicessimo che Giulio a questo lermine mantenne in foccia

le sembiaaze d' uom vivo, diremmo mefia del ve*o. II poverelio-non

alitava quasi piu per lo stordimenlo ond' era percosso. Si butto a gi-

nocchi, trasse dal dito al defunlo 1' anello, gli le\6 lo sluccetlo e

veduto li prcsso uua tana, vi eulro a riposarvisi.

La priina cosa ajierse quell' aslumo, che era foggialoa libretto e

vestito di pclle amarantina fileltata d' oro, con borohie d'argenlo ci-

frate a cesello. Disduusolo, vi tro-vo enlro, uno per parte, due ritratti

in minialura,finissimamenle condolli sopra due ovatim.<i'av7orio cer-

chiellati di taj-larnga,, c, in tomo a uu foudo di .madreperla, raggirati

da graziosi meaudri di capegli, che si aunodavano sotto ciascnn ovato
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in una lellera iniziale. Ouello a deslra era di una briosissima don-

zella, e quello a sinistra di im leggiadro garzone. Giulio alle fallezze

tondeggianti del giovane, al riguardo focoso ed ai ncri baffeltim con

le punte voile all' insu, riconobbe Gustavo. Che 1'allra dovess'essere la

Virginia, la quale il meschino pianse tanto morendo, rattcslava la ci-

fra di crin d'oro die risallava sotto i suoi vezzosi sembianti. Oh

chi sara mai qucsta vaga fanciulla? disse egli tra se : e correndo

col pensiero a Psatalimi
, gelava di orrore a fingersi ch' ella fosse o

la fidanzata
,
o una sorella dilelta, e per sorie unica, di Gustavo. II

pure sospeltarlo gli fe rivolgere una lagrimosa occhiala al cielo : e

in quella mossa d'occhi scoperse Maso che pallido, sparuto, curvo

e senza schioppo veniva a quella volla, e si teneva con ambe le mani

una pezzuola sopra del petto. Giulio in vederlo gli guizzo contro come

uno scoiattolo, e lo inlerrogo mezzo spiritaticcio : Tu ancora ferito?

Cosa da nulla
; soggiunse Maso ridendogli amabilmente

;
una

palla che mi ha scalfito di rimbalzo. E tu?

lo neppure un pelo torto. Le ghiande e le noci mi sono sibila-

te d'ogn'intorno, e non m'hanno colpito die il moschetto e il ber-

rellino. Ah certo un angelo e calato a farmi schermo con le sue ali !

Qualche gran santo si e interposto per me. lo non so come abbia

ancora la testa sull'imbusto. Che rischi! che pericoli ! che gran pun-

to io ho campato, Dio mio buono ! Vedi la ? e gli cenno il cadavere

del compagno.

Oh ! un morto? E chi e egli?
- Gustave.

Poveretlo ! sclamo Maso raggrottando le ciglia ; proprio il men

tristo che fosse tra di noi !

Or tu come ti senli dole-re la scalfiltura ? il dimando Giulio per

divertirlo da quella vista.

Un pochin pochino : ma doglia da curarsi con 1'acqua fresca.

L'osso e egli ammaccato?

No punto : osserva. Maso si tolse il fazzolello, e Giulio guar-

dato ben bene
,
non gli trovo che una rosellina alia cute tra lo ster-

no e le due ultime costole sinistre del petto. Di che ripreso animo :

Saliamo, disse, allo spedale o agli ufficii di sanila. Fatti subito
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ugnere, che non avcsse a pigliarli 1'infiammazione. Su
, Maso

, an-

diamo di conserva, e lasciamo che cui pesa la pelle indosso, la gitti.

Che fmimondo eh? ripiglio 1'allro avviandosi per la Iraversa in

citta; che diavolelo fanno que' Tcdeschi?

Deh non me ne parlare ! lo tramortisco a pensarvi.

E la balosta non efinita. Odi che musica?

Se la godano in mal'ora i bravacci. Noi per 1' Italia abbiam

danzato abbaslanza. E in questo dire- entrarono in un poslo dove

si medicavano i feriti. Maso fu subilo ristorato con un bagnuolo se-

dativo, che tenesse indietro 1' infocagione : e da un luogo ad un altro

i due noslri tanlo destreggiarono , che non furono scagliali a rin-

novare la schermaglia di la da Varcse. E cosi incolumi ambedue si

mescolarono la sera alia turba dei militi che tornavano , e parteci-

parono ai trionfi e alle malte allegrezze, onde i cittadini festeggia-

rono 1' ingresso vitlorioso dei garibaldeschi.

XXVIII.

Intanto che solto Varese la pugna ferveva, secreti corrieri di parle

liberale, con le briglie in mano e un piede in sulle staffe dei lor ca-

valli, slavano alia mira dell'esito, prestissimi a volare spargendo

per le terre convicine le novelle della viltoria, se \iltoria avessc niai

riportata il Garibaldi. Como , che e la piu agiata e popolosa cilia di

quelle falde di alpi ferlilissime
,
vi aveva il suo : e cosi non si tosta-

mente riccvette T annunzio clandestine della ricacciata dell' Urban e

delle buonc sorti dei Cacciatori delle Alpi ,
che comincio fermentare ,

per le vie e mctlersi in concio di inalberarc il vessillo savoiardo.

Tulti i battelli a vapore del suo bellissimo lago, i quali fin dal giorno

precedente, con scgni di aperla ribellione, si erano ancorati nel seno

di Torno
, avuta voce dei falti \aresini

,
sferrarono : e sventolata la

bandiera a tre colori, si diedero a scorrazzare per le acque, sonando

a stormo le loro campanelle ,
incilando con gesti ,

canli e grida le

genii littorane a sommossa
,

e pjgliando a bordo quanti paesani si

presentavano loro con le armi. Se non che a ridosso della cilia piom-

barono incontancnle due batlaglioni d'Austriaci con arliglierie ,
e Ira-
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versalene a corsa Ic strade, si piantarono in luoghi opportuni a con-

tenernc gli abitatori in rispetto; e puntarono senza piii i cannon!

verso quelle spiagge del lago, dove i battelli gremiti di faziosi am-

mulinali scapestravano alia dirotta. Perche i sediziosi awedutisi che

il Tedesco serrava loro il morso in bocea bniscamente, spacciarono

una velocissima staffetta al Garibaldi, supplicandolo che ratio con le

sue schiere fosse accorso loro in aiuto. Ouesla arrivo al suo quartiere

in Yarese la nolle dei ventlsei , e riparti di subito con la risposta,

che il domani la Brigata dei Cacciatori delle Alpi sarebbe stata in

moto alia volta di Como.

In eflbtto la vegnenle mattma, con lo spuntare del sole, tutto il cor-

po mareio per ordine di reggimenti verso Mulnalc
, rimanendo a

presidiare la dlta non altro che un pugno di militi, i quali dovevano

bellameffte sgomberarla ,
ove il nemico si fosse rifatlo a tentarne la

presa. Imperocche fino a tanto che i Sardi e i Francesi non aves-

sero data battaglia campale agli Austriaci di la del Ticino, e, vin-

tala, non fossero irrotti sopra Mllano
; impossibil cosa era al Gari-

baldi manlenere il pie fermo in qualsivoglia punto della Lombardia
,

dal nemico signoreggiata con gran forza. E la gita su quel di Como

di' egli ora disponeva, non era per verita se non uno stratagemma

<M>n cm" mascherava un accostamento alia frontiera svizzera, dentro la

quale egli facea pensiero di buttarsi, per ultimo c disperato rifugio.

Un due t>re avanli mezzogiorno il grosso della colonna, gaidata

dal Generale, fece sosta in Solbiate presso il torrente Lura, e a pic-

colo intervallo dalle sentinelle avanzate deirilrban, che ad occhio nu-

do si scoprivano nell' altra costa. Ouivi si ripiglio fiato e lena e si

vivafldo allegramente. I volontad, deposli gli archibugi e rassettatili

in bei fasci a trofei ,
si erano sparsi a gnipperelli chi qua e chi la

pei campi, sotto le ombre delle siepi o d rezzo di ramose piante: e

sopra lemolli e fiorite erbe sdraiati, quali saporilamente dormivano,

e quali s' intertenevano in berte ed in cicalamenti de' casi avvonuti

e degli avveoire.

Egli da sapere che in qiiella camminata, Maso per la prima volta

si dovette separare dall' amicissimo Giulio : e questo non per elezio-

ne di swo talento , ma per la necessila dell' incomodo recatogli dalla
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ferila. Con do sia che sentendosi egli indolenzilo il petto c rotta la

schiena, e oltreccio piu dell'usato fiacco di tutta la persona c malissi-

mo in gambe, chiese ed ollenne
1

di salire sopra una carretla di vetlo-

vaglie ,
e di fare per tal guisa quella mossa con rainore disagio. Del

che Giulio contentatosi, gli die la posla per la prima posata che nella

marcia si farebbe; e, non senza ansiela di quella cstenuazione del-

1'amato compagno, tiro via col suo stuolo.

In Solbiate uniea sua cura fu d' ire in cerca di Maso. Trovalolo

che gli yeniva incontro, insieme si andarono ad appartarc in un rien-

trainento di fralla
;
e sedutisi nel soffice di una zollosa prodicella ,

misero mano a im po' di refezione. Giulio si portava ad armacollo

una borraccetta picna ftalchermes che, sciolto nell'acqua, gli scu-

sava ogni ultra piu salubre e gustosa bevanda. E per allingere ai

rigolelti de' prali o ai vivi zampilli delle fonli, s' era guarnito d'una

coppella a conca di cuoio vernicialo
,
die il sen iva a mcraviglia e

sempre con pulilezza. Dentro una sacchetta di lela die avcva indosso

in cambio del sacco militare
,

il quale tulti i Cacciatori avevano la-

sciatoper essere piu spedili, si recava un bel tocco di came rifredda

di vitella e una carlala di prosciutto a larghc e sollilissime fetle rin-

volle in foglie di' vile , e cosi fresche e rubiconcte ch' era una gola a

vederle. Maso non avea scco se non qualtro aranci per ismorzare

la sete
,
e tant' era 1' inappelenza sua d' ogni cibo, che a mala briga

poleva tollerare la vista delle provvisioni dell' amico. Questi nondi-

meno die di morso alacremente al suo pane e companatico ,
c in

quella che 1' altro
,
scortecciato un arancio , ne piluccava quasi per

cerirnonia gli spicchi : Tu se' piu amraalato che non li pensi ; gli

disse Giulio
;
avresti fatlo miglior senno a reslarteuc in Yarese.

Baie ! per farmi acchiappare dai Tedeschi come il lopo nclla

schiaccia eh? foss' impazzalo !

E li credi tu di reggerla fino a Coino ? Hem ! io sto molto in

pensieri del falto tuo. Se vedcssi quanlo se' giallo! sembri un tu-

lipano.

Sara quel che Die vorra. Bene di fermo non mi sento ,
e per

giunta alia doglia del petto che mi da gran noia, ho in corpo la feb-

bre. Pure megh'o e trascinarmi vivo in sin die io possa ,
che non
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cascare sollo i moschelti dei Croati. Costoro ci trattano da assassin!,

e dicono tondo che i parligiani del Garibaldi son ladroni da spacciare

con due palle nella nuca. Piace a te'la carezza?

Basta
;
sia com'esser vuole, tu mi lieni in angustia : e t'accerlo

che per via tutta la matlinata sono stato di cattivissimo umore.

Genlilezza ed amor tuo, Giulio caro. Or di' a me : iersera ti la-

sciai a ristretto con'quel cotale Errieo cugino di Gustavo. Gli deslu

quel graziosissimo stuccio e 1'ancllo?

Deli tad, ch' io n'ho il cuore piagato! Non ti potresti figurare

alle mille la compassione che mi si e destata, in udire le disgrazie

di quell' infelice. Ah! piu converse coi nostri camerata, e piu m' av-

vedo che 1' indipendenza d' Italia non e che un preleslo per pascere

1' orgoglio d' uno sciame di ambiziosi, e intanto rovinare le povere fa-

miglie. Tu sai quel che, per cagione della guerra, io costi alia mia,

e se non ne andra la \ila di mia madre o di mia sorella , miracolo

del cielo ! E a che pro? Che ne Terra a me o a' miei, qualora un bel

mostaccio di Piemontese comandi a bacchetta nella Lombardia ,
in

luogo d' un grugno tedesco? Yal egli la spesa che per questo gran

falto io sprechi il mio sangue, e ponga sossopra il parentado mio?

Tu hai giltato nella' coslernazione i tuoi di casa, e iuo padre ti corre

dietro affannato.

Pur troppo ! sclamo 1'altro sospiroso; e Gustavo che era gar-

zone capricciosetto si
,
ma di tantc belle parti ?

Gustavo e morto, come vedesti, abbandonato e diserlo peggio

che un giumento. Egli non aveva se non \entidue anni
, ed ha la-

sciato nelle lagrime, t' immagineresti chi? Una sposa inconsolabile

che n' ha diciotto
;
e tre soli mesi dopo 51 matrimonio!

Tu mi narri cosa da trasecolarne ! Quella Virginia dipinta nel-

1'astuccelto, quella figurina che pare un raggio di sole era sua sposa?

Era, si.

che di' ? E fu egli si matto che la piantasse la
, per correre

a menare questa dolce vita di paradiso?

Odi, che te I'abbreviero. Mi ha contato il cugino suo, il quale

hammi cera di giovinotto assai educate ,
che Gustavo era un ricco

Marchese di . . . non ricordo piu bene la citta
,
ma la e una della
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Venezia. L' autunno andalo
, suo paXlre avendo avulo qualche fumo

che si ordissero trame per indurlo ad emigrare in Piemonle, e farsi,

con gli altri rompicolli ,
marlire dell' Italia : procaccio che si fos-

se accasalo il piu presto possibile , e gli consent! di unirsi a quel-

la Virginia ,
la quale ,

al dire di Errico
,
e una gemma di fanciulla

,

con grassa dote; ed avea pretendenti sopra i dieci. Nel Gennaro si

fecero Ic nozze ,
e parea che Gustavo

,
con quella compagna , do-

vess'essere il giovane piu fortunato del mondo. Che e, die non e?

I Frammassoni della cilia
, con cui s' era un po' troppo afliatato

,

cominciano a sberlarlo nei crocchi e nei caffe
,
ed ancora in qual-

che veglia e festino
, quasi ei fosse un vigliacco che in bello stu-

dio avesse lolto donna
, per francarsi dal combattere per la patria.

Un di gli mandano in una cassetta un assortimento di burattini

di Germania : un allro, cavallucci di legno e balocchi da bimbo :

un altro
,
lettere cieche piene di scherni e di minacce. Per non te

1' allungare, lo sciaguralo tralunatosi, una sera del Marzo torna in

casa, si fa appreslare di fretla il baule, e assaggiafo con le buone di

persuadere la moglie, che avvenlatasi alia bussola gli contendeva il

passo ,
in ultimo 1' afferra attraverso e se la caccia iieramente da un

lato. La tapina rivoltasi
, gli balza con impeto alle ginocchia , gliele

abbranca e con pianti ,
slridori e suppliche da intenerire le pietre lo

scongiura di res tarsi. Gustavo tiluba un poco ,
solleva da terra la

giovane, la prende per mano
, la rimira con isguardo lagrimoso : e

nei punlo che sembrava esser per dirle : Mi resto ; le sguizza da-

vanti e sparisce. Non li aggiungo altro, se non che suo padre per lo

dolore caduto paralilico , tempo fa era agli estremi
,
e la sposa era

dichinata in un languore , che si temeva non fosse mal sottile. La

nuova della fine crudele del marito le dara certo 1' ultimo crollo ,
e

con lei saranno stati tre a perire : e per che? e per chi?

- Pel diavolo, che spenga il fialo a codes li traditoracci del san-

gue nostro ! grido Maso tullo acceso e rintenerito alia pietosa isloria;

ahi peste abbominevole ! ahi misero Gustavo
,
Dio 1'abbia in requie !

Qra sta a vedere clie anche il babbo mio diventa paralitico, e che

mia nonna Bianca, o mia madre si pigliano il mal sotlile !

Speriamo di no.
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Ahu ! a quel cane di maestro eke mi ha accalappiato , se non

fosse che non si puo, io vorrei augurare non uno, ma dieci capeslri.

lo stanotle mi sognava appunto che mia madre mi medicava la ferila,

e mi diceva nella sua lingua inglese : My dear love! (rnio caro amo-

re !
)
come quand' era piccino ;

ed ella era si magra e smuuta die io

non la riconosceva pui. Fosse mai vero ch' ella sia dhenula cosi?

Eh chi lo sa? i sogni non sono sempre sogni.

- Si , ma io non vorrei crederlo.

Gio detto, con altre poche parole, si rizzo e avvisalo mestamentc1

Giulio che tosto sarebbe tomato , allontanossi un tratto verso il car-

ro, per farsi un' unzione di balsamo al peito , secondoclie gli aveva

ordinato il chirurgo, a ogni tante ore.

XXIX.
.'-*J.i > .f;.-- <i;ttiv! '"-t \'MtttK1\ft ,t*lllJ .,

Giulio rimasto solo in quell' ermo e selvereceio ricetto, e con 1'ani-

mo in gran travaglio, per le memorie si lugubri di Gustavo ,
e piu

ancora per lo stato paurosamente cagionevole deU'amico suo dileltis-

simo
;
mando uii gemilo cordiale e giro a se dinlorno una guardala

astratta e melanconica. Poi addossalosi con la schieaa al folto delle

vermene e de' cespugli, come per fuggire ozio ,
si trasse fuora le

cai'te del dispaccio e delle lettere, e con esse le fotografie della so-

rella e della madre : e distesi
que'

cari oggelti avanti a se nella odo-

rifera proda, se li venia riposatamenle vagheggiaudo. Sopi'aslette

cosi alquanlo che non balleva palpebra, non movea membro, non

fiatava : ma tinlosi le gote di una dolce fiamma, increspava la fronte-

o la spianava a seconda delle commozioni gagliarde che deutro 1'ani-

ma gli focevano ressa. Come pero due taeite lagrime, die gli tremo-

lavano su le cigh'a, ebbergli appaanala la vista, egli scrollatosi e

messo un alto aiielito e sclamato con voce soffocata e dolente : Ahi

maledette camelie ! ah povera madre mia tradita ! comincio a pre-

mersi ealdamenle al seno le immagini di que' cari velti; e baciatele

con impetuosa tenerezza e mkato in cielo, quasi in allo di confidar-

ne a Dio le persone ; prese a eircondarle di una ghirlandella di liorelli

che si coglieva li tra 1' erba, e ad accarezzarli con tale soavita di oc~

chiate amorosissime, che nelle luci appariagli tuita 1'anima viva viva,.
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Oh chi avesse potulo ritrarre di colta quegli occhi fulgent! ,
col mo-

bilissimo e rapido e vario balenare del lumi
,
dei fochi

,
dei guizzi

(Hide rirerbcfavano le interne passioni dello spirilo agitato ! Tutte le

aecensioni degii affetti piu nobili dell'uman cuore \i si sarebbon ve-

dute fuse in una, che esprimeva non si saprebbe meglio se bramosia

.sraaniosa o tormentato penliraento.

Misero Giulio ! a che reo lermine di traversie, di pericoli, di strug-

gimenti ansiosi e crudeli ti se' tu mai condotto nel giro di poche

settimane! Tu eri, quanto puo essere un giovine uomo, felice. Tu

ricco, tu grazioso, tu awenenle, tu gentile, tu erede d' un nome fra

I piu chiari d' Italia
;
tu virtu, tu ingegno ,

tu sanita
,
tu negli agi e

nelle morbidezze. Eri la perla degli occhi di una madre che ti ado-

rava, e che non aveva nel mondo altra delizia che il luo bel cuore.

Eri 1' idolo di uu angioletto di sorella, la quale non si compiaceva che

del tuo sorriso
,
delle tue grazie e delle tue candide amorevolezze.

Eri T invidia secreta di molte gentildonne, che sospiravano di unirti

un giorno a qualunque si fosse delle loro piu ambite e leggiadre fi-

gliuole. Che cosa ti mancava dunque per dirti e per essere felice

quaggiu? Nulla. E tu sconsigliato, li se' rapito d' un Iratto a questi

beni della fortuna, a tanta onorevolezza di grado, a tante gioie, a

tanli amori, a tante speranze; e profugo, ramingo, tapino, spregiato,

coiisunto dalle vegghie, dagli strazi e dai rimorsi ti sei intruppato

con un branco di ragunaticci, per fare il bandito solto V insegna di

un avventuriero? Ah Giulio folle, e perche? Perche di gaudio che tu

ri della vedovanza di tua madre e dell'orfanezza della tua Natalina, ti

sei tu converso in tormentatore de'loro sonni, in turbatore d'ogni lor

pace, in oggetto per loro di pianti senza conforto? Ma che serve rag-

gravare con rimproveri all' ineauto fanciullo la pena si aspra che egli

paga del suo trascorso ? Egli ne coraprende gia meglio di noi 1' enor-

mezza, e la deplora, e anela di porvi un sollecito rimedio
;
e non pu6 !

Tito ! a te dico: Tito, dove sei? grido indi a poco Maso che

ritornava in compagnia di un viilanotto.

H<]_ Dove Tuoi che io sia? son qua; rispose Giulio sollevando la

testa, surto in sul gomito a mezza vita, e riponendosi nella scarsella

1' involto delle carte ;
che c' e egli?
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Vedi? soggiunse allora Maso presenlandogli garbatamenle il

villano; questi e un messo di lua raadre, che il nostro capitano m'ha

ora incaricato di condurti. Giulio salto in piedi rosso di sciamilo,

e con occhi die pareano schizzargli dalla testa : diavol credici !

vero? dimando lutto sospeso al contadino, che gli fe riverenza

con un cappellaccio di paglia in raano, e un incerto riso alle labbra.

Si, signore ;
voi siete bene quel signor garibaldino, che e scritto

qui sopra, no? ripiglio costui porgendogli un biglietto.

Oh sorte mia bella! e proprio la mamma! sclama Giulio esul-

tante dopo osservatone 1' indirizzo
;
ah Dio ! bada un tralto ch' i

legga.

Maso guatavalo fiso e col respiro tremolante, e il forese che era

un tarpagnuolo basso, di forme torose, di guardalura svegliata e con

una barbuzza rossastra a fiocco sot to il mento die gli dava una colal

cierona di bravo
,
non si ardendo zittire, stava li tra il modesto e il

ringalluzzalo , rimaneggiandosi per le dita le falde del cappello ;

mentre che Giulio non lesse, ma divoro il biglietto che era del tenore

seguente.

Carissimo figliuol mio

Arona alle ore 4 pomeridiane dei 25 Maggio 1839
r

' "
v.'* f '.",-., ; ,....' ;.

Tento 1' ultima prova di mandare cosli , con suo gran pericolo-,

un uomo apposta , per sapere se sei piu vivo. lo ti ho pianto per

morto : e se non era tua sorella
,
sarei tornata a casa per morirvi

ancor io di pura pena di te. Ah Giulio ! fa conoscere a lua madre

sol questo, se vivi e dove e come stai. II Minislro della guerra di

Torino, per mia richiesta , aveva dato ordini che lu fossi licenziato

dal reggimento col tuo amico Tommaso. Ma non ci e slato possibile

trovarti. Una parola tua mi ridonera la vita. Io e Natalina con Fio-

renzo staremo in Piemonte, fino a che non ti possiamo venire a rag-

giungere in Lombardia. Deh, unico figliuol mio, per 1'amore di Dio,

di tua madre vedova e della tua sorella
,
non ti far uccidere ! Ebbi

la tua lettera di Ponteslura che m' inondo di gioia. Al passato noa
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penseretno piu : ma quando polro io riaverti ? Facciamo celebrare

per te messe ogni di al santuario della Consolata di Torino. Dio ti

custbdisca, bene del cuor mio
; raccomandati mollo a lui, c ricevi la

benedizione e un bacio da

'

l.i
*

Tua madre .

Giulio mio. Ti salulo tanlo e li abbvaccio aucor io e ti prego di

dare a quest' uomo una riga per me pure, che non penso nolle e

giorno che a te. E poi vieni, \ieni presto da noi, e mi dirai i dise-

gni che scrivesti di avere sopra di me. Io, pure-he tu venga, faro tulto

per contentarti. Addio .

La lua orfanella ,

E ve 1'hanno dalo loro in persona questo bigliello? chiese Giu-

lio con voce lene lene appresso aver corsa la scritlura.

Loro proprio : replico il villano frugandosi nel!e taschc del

giubboncello ;
e io ve 1'avrei consegnalo ieri sera in Varese, se non

fosse stato quel Irambusto della baltaglia, che mi lenne fermo la vi-

cino a Bobbiate. E perche non mi sdimentichi
,
vi dcbbo dare per

parte di madarnigella questa scatoletta :. e gli offerse un leggiadro

scatolino di seta verde. Egli 1'apri tosto, e vi trovo dentro due me-

dagliuzze in argento della Vergine Consolata, e con inchiostro ver-

miglio scrilto nello scaccolo di carta fra cui erano rinvoltate : Una

per le e una per 1'amico tuo, da portare al collo. Nalalina . Giulio

impielosito, si accoslo subitamente alia bocca quel dolcissimo pegno

e sprizzo due lagrime che commossero Maso
,

il quale era tulto slu-

pido e senza favella.

Ma come diascolo essere in Arona! quanti sono? incalzo Giulio

con un'ansia che svelava la concitazione dei pensieri, i quali per la

mente gli si affollavano.

Sono cinque ; rispose 1'uomo
;
due dame, la signorina giovane

che vi somiglia cosi bene
, anzi voi siete lulta lei che non se ne per-

de gocciolo ;
uno piccoletto e un altro signore torinese.

Serie V, vol. II, fasc. 294. 44 7 Giugno 1862
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Torinese? dimando Maso oscurandosi in volto.

Si, e un Cavaliere di Torino: im bravo signore!

Eh dunque Ron e piii il babbo mio f

Buon uomo
,
torni tu da loro ? 1' inlerrogo Giulio.

- Se toruo ! e per che altro son vemito io, se non per avere da voi

una risposta?

E ti aspeltano in Arona?

Senza dubbio : e la mi buschero le cento lire di mancia che

mi hanno promesse. Ma vi dich'io che sono guadagnate ! Ho dovuto

in Castelletto passare il fiume a un tiro di schioppo da un battello

tedesco, e introdurmi di straforo. Cammin facendo, da ben tre volte

mi e stato forza galoppare atlraverso i campi e i prati, per involarmi

alle squadriglie di usseri che battono le vie. Ora, signor Tito, faresle

,grazia di apparecchiare una risposta?

E la carta? disse egli volgendosi impacciatamente a Maso.

Atlendi me che corra a procacciartene ; soggiunse quesli -e

partissi di buona gamba.

Narrare la calca delle dimande che in questo mezzo Giulio fece al

villano, e le smanie e i battimenti di fianchi; sarebbe cosa da non

fmirla piu mai. Basti che egli si sarebbe voluto determinare a scap-

par via con esso lui
,
se non che il rischio d' intoppare nelle ronde

austriache, o di dare come disertore nelle unghie delle guardie pie-

montesi
,

il rattenne a suo grandissimo dolore dalla precipitosa riso-

luzione. E cosi rivenuto il compagno con un foglietto e un lapis , fu

contento di abborracciare sopra un sasso, che sedutosi si reco nel

ginocchio, quattro versi di risposta che gli sgorgarono dal cuore

come il gitto d'acqua dalla sua polla naturale. II che fatto, si cavo

da una taschina del panciolto un picciol rotolo da dare alia sorella :

e non peranco aveva terminate di ripetere a lingua le sue commis-

sion!
,
con tal veemenza d'affelto che le parole gli s' incoccavano in

bocca, che fu dato nelle trombe per ripigliare la marcia.

Era di pien meriggio quando il Garibaldi fece cenno alia sua le-

gione di rimeltersi in istrada. A lui caleva sopra agni tosa di oc-

cultare al nemico 1' ardito giro che esso imprendeva di costa alia

xorona dei poggi , per sovraggiungere improvviso nel cospetto di
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Como. Ond' e eke con avvedutezza di scallrito condotliero fe scolli-

nare le sue squadre si cheto e Icslo, che gli Austriaci dalla ripa del

Lura non ne ebbero seiitore alcuno : ed egli non esplorato piego

verso il villaggio di Cavallasca, raseutando sempre le selvose ereste

che segnano la frontiera della Svizzcra italiana. D'indiaBorgo Vico,

paesetto die giace a paro con la cilia di Como in fondo del lago , il

IragiUo era breve e tutlo di agevolissimo pendio. Per lo che moslrau-

dosi grosso e baldanzoso da quelie altezze ai Comensi, sperava d'in-

cuorarli ad un sollevamento ,
nel lempo stesso che avrcbbe schiuso

1'adilo agli ammulinali in sui legni a vapore, che si diccvano essere

olio cenlinaia, di collegarsi a lui, e di ringagliardire cosi la sua fa-

lange. Ma per oltenere 1'mtenlo, era d'uopo sloggiare dalla scosccsa

vetta di san Fermo ima mano di Tcdeschi ,
i quali ne erano in pos-

sesso
;

e per cio venire con esso loro alle prese di bel nuovo. Ed a

questa perigliosa.affronlata dirizzo lo sforzo di lulti i suoi Caccialori

delle Alpi.

lo questa camminala falicosa e celerissima per sui dorsi de'grep-

pi, Fordine dei reggimenli fu inverse di niodo
,
che dove da Varese

a Solbiate e poi ad Olgiale il -secondo s'inoltrava in coda alia colon-

na, quinci imianzi fu fallo proccdcrvi alia lesla. Maso che si accorse

del cambiamento
,
coasiderando the iroppo sii^arebbe segregalo da

Giulio
, prescelse di calare dal carro in Olgiate e di accoppiarsi con

1' amico. Vanamentc questi si adopero di stornarlo dall' imprudente

consiglio. Maso tenne fermo e voile ,
a dispello della febbre che il

coceva e della languidezza che lo estenuava
, andarsene a piedi col

compagno. II quale iva tanto assorlo nel pensiero del bigliello e del-

I'incontro propizio di quel messo della rnadre, che non sapeva discor-

rere d'altro, ed era in un intenerimenlo che il cuore pareva gli

nuotasse nel raiele.

Cosi via facendo, si appesero al collo la medaglia regalalaloro dal-

la fancuilla, e Maso in allacciarsela con lo spaghelto e baciaudola :

- Le hairese grazie anche a nome mio, che non dovessi sembrarle

malcrcato ? chiese a Giulio.

Pensa lu ! replico quesli ; non solo ho ringraziato lei in nome

tuo, ma ho detlo con un cerlo garbo a mia madre, che noi ci dob-

biamo imparcnlare con te, e che io farei conto di darti poi....
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To' i proposili ! sei sempre a battere il chiodo di queste tuc cor-

bellerie ! E a tua madre, m' immagino che avrai fatto i miei doveri ,

per la genlilezza di ottenere anche a me la licenza dal gaggio. Che

buona signora dev'esser ella mai! Ah, se riporliamo salva la pelle,

ti do pegno 1' anima, che verro io di presenza con raia madre in

easa tua, a farle i miei ringraziamenti ! Che bonla ! Ti assicuro che

quesla finezza mi ha colpito.

Uh che allegria faremo allora ! Devi slare un mese con noi ; e

in quel mese se non n' esci fidanzato di mia sorella, io non voglio

csser piu io ! Vedrai, perbacco, se Giulio ti canzona , o s' ei dice da

serio. Oh per cotesto lascia fare a me !

Doh, baione ! faccia Dio che le giuggiole dell' Urban non ci fi-

danzino alia morte
;
che io tengo 1' anima co' denti

,
e un po' po' che

un' allra mi lecchi le costole, io faro le nozze co' cimiterii.

Con tali e somiglianti ragionamenti ,
i due giovani si vennero al-

leggiando il tedio della marcia. Se non che Maso, a cui s' addoppia-

va con la febbre raffievolimento, sempre piu iva rimettendo di pas-

so : colal che, dopo ammutolitosi per un pezzelto e rabbuialosi
, si

rivolto all'altro e disse di non poterne piu avanli. Giulio abbrividi, e

guardando in faccia 1'amico il vide d'infiammato che prima era, di-

venuto color di biacca. Ah Dio ! sclamo egli tentennante ;
e dove

arrestarsi? dove riparare?

Quaggiu ; replico Maso mostrando Io sbocco d' un senliero che

serpeggiava incassato nella roccia
,
e dichinava in un valloncello

;

andiamne la. Io mi sento mancare.

Per cagione della loro lentezza, essi due si erano gia staccati dal

corpo e sequestrati dai piu retrivi
,

di sorte che scorgevano appena

un ultimo drappelletto di costoro
,
che li vantaggiava un buondato.

Adunque senza deliberare piu che tanto, rilorsero per quel violtolo,

e costeggiando una siepaglia di prunalbi e di avellane, s' inoltrarono

per ravvallamento sino ad una macchia di elci : e sott' essa si mi-

sero per un verdissimo e fiorito pratello ,
rinfrescato da una si con-

forlevole auretta che in quelle ore bruciate alleltava a riposo. Giu-

lio meno ivi 1'amico, il quale appoggiandosi a un braccio di lui, tra-

felato, allenante, peno molto a ridurvisi strasciconi.
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- Siediti qua ; gli soggiunse additandogli un molle Hallo ombreg-

gialo dalle chiome di due alberi die si consertavano ; yi slarai mor-

bido e con agio. L'altro esalo un sospiro ,
bulto in lerra il ber-

rello , si rasciulto col gomilo il sudore die gli gocciolava dalle

tempie, e abbrancatosi con ambo le mani al compagno , abbasso il

capo, diede una boccala di sangue e caddegli addosso, come corpo

morto cade. Maso , Maso
; grido Giulio sorreggendolo asside-

rato di sgomento ;
die e questo ? Ti si fosse rotia una \ena ?

Fu come parlare a un tronco. Gli bisogno colcarlo sul suolo, e net-

targli le labbra dai grumi rosseggianti, e acconciargli la tesla sotto

un fascetlo di frasche , quasi fosse cadavere. Pareva proprio senza

spirito. Gli sciolse il fibbiaglio del cinto, e sbottonalolo in petto, gli

poso delicalamcnte la mano sulcuore : scollava come bragia , ma

pure palpitava. Gli senti i polsi : erano impercettibili , ma pure

baltevano.

Perplesso, affannoso
,

eslerrefallo volge una guardala intorno a

se; non apparisce anima viva. Sta in orecchi
;
non ode die lo stor-

mire delle fronde misto al gorgheggiare degli uccclli. Osserva I'o-

rologio; erano le tre dopo il mezzodi. In quel silenzio e in quel-

1' abbandonamento d'ogni umano aiuto
,
non sapendo a die risol-

versi , si coniorce, e : Maso
;

cliiede all' amico giacente ; mi

riconosci ? Da quesla chiamata scosso ,
il fanciullo rifiato un

pochetto, aperse gli occhi, si porlo 1' indice della destra alia bocca,

guatando Giulio amorosamente e stendendogli la man sinislra, cbe

1'altro serro con impeto fra le sue, sembro dirgli : Si
,

si : ah !

non posso parlare. A tal alto e a tal geslo ,
Giulio si picchio in

fronte ,
e con le dila ne' capegli alzalo al cielo un guardo d'inesli-

mabile dolore : Dio immorlale ! sclamo ruggendo ;
che fare in

quesla solitudine ? E gli venne da piangere amaramente.
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Forlima vitrea est; cum splendet, franyitur. Cio si effeltua bene

spesso del trionfi dell' empio ;
le cui vittoric diventano in mano del-

la Provvidenza uno stromento di loro scoufilta.

Le odierne manifestazioni deiRomani, contemplate oggi dagli abi-

tatori di tutta la terra, mettono in solenne evidenzaquesta gran verita,

e sembrano ripetere ai persecutor! della Cbiesa le profctiche minacce :

Ridebo et subsannabo vos. Mentre voi credete trionfare
,
vi rendera

ridicoii a tutte le genti : e al cospetlo di tulli i popoli faro palese

come io sappia prendermi giuoco della \ostra perfidia.

Voleva 1'empieta eterodossa, per distruggere ogni religione, stri-

lolarne la pietra fondamentale, ove si asside lo spirilo di verila : e per

distruggere cotesta pietra spirituale adoperava a tutt' uomo di toglier-

le ogni appoggio di potenza, di autorita^ di ricchezza maleriale. E
scossi gia e crollati tutti i troni all' inlorno

, usurpate degli Stati pon-

iificii molle province, e giustificala, come credevano, 1' usurpazione

col suffragio universale dei popoli, stancbi, dicevasi, e giustamente

intolleranti del tristo governo dei cbierici
;

i nemici di Dio credea-

no facile impresa 1' indurre
, colle arti usate allro\ e

,
il popolo di

Roma , se non a parteggiare per loro , alnieno a rassegnarsi come
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tant' allri popoli acl essere calpestato dalla nuova tirannide
, che alle

tradite popolazioni imponeva il suo ferreo glogo, sotto pretesto che

tiditine i gemiti, veniva a restituirle alia libera vita sociale.

A tai uopo che cosa era richieslo? Nnlla piu, dicevano, che una

viltoria morale. Le armi erano ormai inutili; poiche lulto in Italia

cedeva all'opinione dei Piemontisti. L'unico ostacolo era 1'occupazio-

ne francese : e questa soio dalla forza morale era contenuta alia di^

fesa del Papa. Ve la tenea la persuasione, che di grave riuscirebbe al

mondo cattolico e vituperevole all'onore delta Francia 1'abbandonare

il Papa in mano ai predoni. E questo opinare favorevole del mondo

cattolico non avere altro fondamento plausibile, che 1'amore dei Ro-

mani al proprio Governo, e la necessita di un governo temporale

pel bene della Chiesa. Abolita nclla menle dei popoli colesta doppia

preoccupazione, cessava per la Francia ogr.i motive di cingere colle

invitte sue armi la maesta del trono pontiiicale ;
e questo, non piu

sorretto, cadrebbe sfhsciandosi o sarcbbe preda alia rapacita del Pie-

monte. La difficolta dunque era un nommlla
;
tutta si riduceva a in-

dettare la pubblica opinion e : c questa , composta di venderecci e

.goccioloni, quorum infinitus est numerus, quanto era facile o a com-

perarsi con ciondofi e pension!, o a sedursi con declamazioni e sofi-

smi ! L'impresa dunque ,
se questa persuasione si producesse, non

potea mancare: restava solo che si mettesse mano all'opera. Or pen-

sate con qual lena, con quale ardore, con quali soltigliezze di frodo-

lenza si arviasse il lavoro !

II primo passo da farsi era il far penetrare in Intte le menti il

principio universale : Roma dover essere conquista morale, conqui-

sta per via di perswasione ;
che non occorreva usare violenza con-

tro il Pontefice ; bastava spargere fra i popoli il convincimento. Ed

cco tosto la tregenda degli empii, indettata dai caporioni, gridare con

quanto aveano di gola la futura, 1* imminente
,
la gla quasi riportata

vittoria morale. Senza parlare della sconcia turba di pappagalli nel

foglietti e libercoli , pronunzio solennemente la magica parola nelle

amere quel Giove parlamentare del conte Camillo di Cavour ;
e a

lui rispose, eco riverente, il salariato coro dei suoi cagnotti. Rottagli

Inaspettatamente la parola in gola dalla tremenda giustizia di quel
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Dio, che non si deride 1
,
sottentro coi suoi capilolali il Ricasoli

; ed

egli pure grido : la quistione romana e da decidersi coi principii

moral!. Ed anche a lui rispose 1'eco dei suoi salariati bravo ! bene !

quistione morale ! quistione morale !
,
ed anche a lui la Provvidenza

ricaccio in gola la scempiaggine, moslrandolo non meno ridicolo che

impolenle. Cosi il pover' uomo cedette il porlafoglio e 1' orchestra al

nuovo maestro Rattazzi ; il quale tornava a battere la solfa
,
mentre

il coro unisono anche a lui rispondeva : quistione morale ! quistione

morale! L'udi I'Europa, 1'udi il mondo incivilito, e tutto stava

pendente da quella bocca,,ed aspeltava che alia quistione morale

rispondesse la viltoria morale.

Ma poveri italianissimi , aveano fallo i conti senza 1'oste : ne sa-

peano gli sciagurati che delle loro mille voci erasi scrvita la Prov-

videnza per istabifire la maggiore del sillogismo, e porvi poi Ella

stessa una minore lull' altra da quella che essi medilavano: Che cos' e

quistione morale, vittoria morale? E quella, ove non si vince colla

forza di baionelle e di artiglieria ,
ma colla evideriza dei fatti e colla

forza dell' autorita. Gridate, avea loro comandalo la Provvidenza ,

gridate che la quistione romana dee sciogliersi con ragioni morali, con

evidenza di falti, con autorita di iestimonii: e poi? ... E poi quando

sara il momento di venire alia minore, argomentero io sjessa: ed oh

quanto sara diversa , da quel che aspettate, la conclusione del sillo-

gismo ! Voi speraste illudere il mondo con dimostrazioni comprate, e

moltiplicare autorita colle bugiarde pagine di giornali venderecci ;

ma le voslre dimostrazioni andranno in fumo di incensi all' idolo di

Caprera ;
e il voslro giornalismo si volgera come vipera a mordere

il ciarlatano, e a lacerare in mille brani 1' Italia una e indivisibile. E

mentre da Borea ad Austro, dall'Oriente all'Occaso tutto sara scom-

piglio e tramestio nell' Italia , io chiamero sui colli romani da tutte

I'estremita della terra testimoni veridici a contemplare manifestazioni

non compre e d' indole lutta contraria ai vostri intendimenti.

Tal fu, lettore, il gran disegno della Provvidenza. Ma, voi Io sa-

pete, ad eseguire le sue meraviglie un nulla le basta. L' arida man-

( ift'
1

( */;< ti'/r"!

1 Dens non irridetvr. Gal. 6, 7.
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dibola di un giumenlo fa slragi in mano di un Sansone. Una vcrga

in mano di un Mose, un nugolo di mosclierini, un'infestazione di ra-

nocchi fa tremare i Faraoni. Or sapreste voi dirmi cbi fu che dicdc im-

pulso aquel gran movimento, di che fummo teslimonii, innanzi a cui

si annebbio ed ecclisso tulto lo splcndore dell'esposizione di Londra ?

bi puo indovinarlo? Forse un umile e devoto fralicello di S. Fran-

cesco, che vagheggiava nella sua cella le glorie dei suoi marliri e

sospirava di vederli canonizzati : forse un missionario fervente, che

contemplava dalla prora e salutava le inospile spiagge del Giappone :

forse un curiale romano
, che s' imbatteva

,
rovistando gli archivii

,

nelle pagine polverose di quel processo. Sia qual si voglia il primo

motore raicroscopico di si gran fatto, il certo e che la causa fu pro-

mossa
;
che le anime pie volevano la gloria di quei martiri

;
che la

Provvidenza, dopo avere costretto gli erapii ad inneggiare alia forza

morale , si valse dclla divozione dei fedeli verso i martiri per chia-

mare da tutte le estremita della terra numerosi, autorevoli, veridici

personaggi, ad esscre lestimoni dei sensi della pieta dei Romani. E

ci voleva proprio la divozione a quei martiri, perche fosse pienissima

la moltitudine e 1'autorila dei testimonii. II rito dclla canonizza/ione

iiravasi dietro 1' invito dei Vescovi : e quale teslimonianza piu au-

torevole ? L' inusitato splendore delle solennita solleticava la pia cu-

riosita delle moltitudini
;
e dove raccogliersi oggi con maggior quie-

te e sicurezza in Italia, se non in questa oasi di pace, unico rifugio

ormai dell'ordine e della sicurezza nell'agitata cd insanguinala peni-

sola? I raggi poi di gloria, che da tre anni ogni di raddoppiano gli

splendori sulla tiara, alzavano sul Vaticano un faro di luce che abba-

gliava i popoli e faceali gridare, come a Mose le fiamme del roveto:

come va che in mezzo a tanli incendii il Papa e incrollabile, Roma

tranquilla? Gran miracolo debb'essere coteslo ! Vogliamo vederlo

da vicino e cogli occhi nostri: Vadam et videbo visionem hanc ma-

gnam, quomodo non comburatur rubus.

Ed ecco.ad un tralto incrociarsi su tutti gli oceani i piroscafi, in-

calzarsi sullc feiTOvie i vagoiii ;
e da ogni parle del mondo non solo

incivilito, ma anche selvaggio , numerosi ed autorevoli i testimonii

convocati dalla Provvidenza a disingannare jle gcnti. Sorsero, ven-
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nero , ed oh che videro in questo roveto, che fra lauti inccudii ver-

deggia e fiorisce ?

Che videro? Dilelo voi, fratelli nostri d' ogui gcnle, d'ogni sesso r

d'ogni eta, d'ogni ceto che accorresle alle inusilale meraviglie : di-

telavoi cheudisle parlare del silenzio sepolcrale del popolo romano r

AdYoppression pretesca solto cui gcme, dell' odio che bolle in cuo-

re ai Romani, smaniosi di progredire dalla immobilita del diritto ca-

nonico alle beatiludini del vivere civile. Dite voi gli speltacoli che

vi presentarono le piazze del Laierano e del Vaticano. le pendici del-

1' Esquilino e del Virainale, le vie troppo anguste all' onda del po-

polo affollaiitesi d' ogni parle, per aceoppiare le sue alle fervide preei

dell' augusto Ponlefice e Padre, per acclamarlo suoRe, per benedir-

ne il governo, per protestare di non voiere allro sovrano che Lui.

Chime ! leltore
; qui la lena , vel coiifessiamo , ci vien meno ; e

una lacrima, che c' inonda involontariauiente le pupille, cade a inu-

midire la pagina die sliamo scrivendo alia soavissima rimembranza

di quei giorni di amore e di riverenza, di qucgl' iaij)eli di lencrezza

filiale, di esultanza cilladina, di ossequio ormai ignolo sulla terra di

suddito catlolico verso principe coasecralo da unzioiic celeste. Oh ! no r

a noi non e possibile ridire quali fossero gli affelti dei testimonii in
'

quel meraviglioso moviraento di osanna popolari. RicordaleBe voi,

lettore
,
che udislc o vedesle o leggeste le scene del commovente

spellacolo , di quella slerminata moltiludine di ciltadini di ogui eta ,

di ogni classy, che al prkno apparire di quel volto celestiale si se-

reno, si pietoso, si conimosso, alzava baudiere, affollavasi al passag-

gio, gridava con enlusiastkhe voci unico suo lie il Fonteiice, suprc-

ma gloria di Roma il Ponlificalo. ISe vi sia chi creda (uielle splendide

mantfeslazioDi esaer dovule al concorso de' forestieri. Priraieramenle

costoro, per raolti che fossero, non potevano trasformarsi in un inlero

popolo-, qual fu veduto ingonibrare le case , le botteghe , le vie
,
le

piazze del non breve tragitto del Pontefico, e di lutti una era la voce,

uno 1'affelta. In secondo luogo colesle manifestazioni non furono

cosa nuova in Roma , ma solo la continuazione o il rinnovamente

di cio r che il popolo romano sta oggjmai facendo da piu di un anno

in ogni occasione, eziandio ordmaria.
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Or chi pago coteste manifestation} del popolo ? Dove furono i po-

liziotti che suggerissero quelle grida ? Dove i cospiratori che indettas-

sero bugie a bocche venali? Dove i gendarmi per assicurare la pub-

blica quiete? Ah vi era si, Yi era anche in Roma un piccolo comitato

liberalesco, che avrebbe voluto spingere all' assalto i suoi bracchi. Ma

all' aspetto del maestoso spcttacolo ,
al fragore delle grida unanimi ,

he scoppiavano come un tuono
,
e minacciavano ai protervi un ful-

mine, gli sciagurati piu non osarono zitlire, e o limore o vergogna

ricaccio loro in gola la bestemmia, che avrebbe provocato gli sdegni

di'un' intera popolazione.

Salve, popolo fedele, salve, erede verace di quegli antichissimi fra

i cattolici, la cui fede, al dire dell' Apostolo, formava fin da quei tempi

1' ammirazione del mondo universo ! Tralti dall' amore di figli ,
dal-

F ossequio di sudditi ,
dal fervore di credenti, voi seguisle gl' impeti

indeliberati di un cuore fervidamente catlolico
,
senza comprendere

appieno 1' opera prodigiosa in ciii a se vi associava la Prowidenza.

Ma ora che 1' entusiasmo degli affetti s' e acchetato , sappiatelo : voi

avete compiuto per la salvezza del mondo un fatto immenso
; sappia-

telo , onde cresca in voi e verso Dio la gratiludine e nell' opera la

perseveranza e a fronte di nuovi pericoli la fiducia e 41 coraggio.

Quel vostro prolestare si solenne contro le menzogne dei corrispon-

denti e dei giornalisti, fu anzi tutto uno di qnei felti meravigliosi, che

la poslerila don*a registrare nelle pagine piu gloriose della stoda. E

gloriosissime saranno non solo per la fedeM^ straordinaria da voi

dimostratain tempi, in cui villa, fellonia, tradimento, sembrano aver

perduto coll'antico nome ogni avanzodi pudore; ma eziandio, perche

quesla fedeltlir vostra venne tentata dai traditori della patria con

qnanto ha di piu attraente il tru-pe interesse
,
d' ingannevole il sofi-

ma, di artifici6so 1'ipocrisia ,
di contagioso 1'esempio. In mezzo a

popoli o incatenati o pcrrerlili o sedotti ,
che piangono oggi o la loro

scempirtggine ed inerzia infingarda, o la stelta adesiono a cfei promet-

tea beatitudini, mentre preparava spogliamentoe catene, la storia dira

che il P'^polo Romano seppe e.smascherare i traditori e conoscere i

veri amici e consiglieri suoi.; che quest! consiglieri seppero e com-

prendere il vero e suggerirne i dettati e difenderae coraggiosamente
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i cliritti
;
e die, se in qualche antro lenebroso il tradimento dei diplo-

matic! s'ingegno di raccogliere dei Catilina furenti, fu si solenne e

sidichiarato 1'amore dei Romani per lapatria, per la religione e

per la viva loro personificazione nel Ponlefice Re, che ogni audacia

di ribellione allo splendore di quella fede , al tonare di quel grido

unanime si dileguo.

Ma questa e gloria patria , gloria nazionale
, gloria della quale ,

come aveste il merito, cosi raccogliesle voi medesimi il frutto. Ma
il grido dei Romani ha questa volta ben altra forza , ben altro me-

rito, ben altra gloria; esso travalica i confini della Italia, ed entrata

nel mondo inlernazionale ,
annunzia salute a lulte le genti. Sempre

Roma partedpo alia gloria del Pontificalo. Ma in certi periodi della

vostra storia si vide talora gran parte, ora dei palrizii, ora del popolo

parteggiare coi nemici
;
e i Papi o costretli ad csulare fra gli slranieri.

o a maneggiare (
dolorosa necessita

)
la spada di Temide contro i

sudditi. Quanto e diversa la condizione vostra nello stadio presente !

Una fazione dissenziente, un ceto guadagnato dal tradimento sarebbe

forse bastato ai vostri nemici per gridare tosto: ecco ! questo e il

vero popolo sovrano ! Esso non vuol piu Re
,
esso detesta il Pon-

lefice. E cosi tutto in un punto sarebbe pericolato. Ma voi unanimi

col vostro pastore e padre ,
dichiarata al cospello del mondo questa

unanimita
,

voi ribatlete anticipatamente coteste calunnie
,

e cosi

partecipate atlivamente, efficacemente ai trionfi di uno dei piu

gloriosi , perche piu combattuti Pontefici. Sicche in tutte le genti ,

ove il cattolicismo o milita o regna, a ciascuna delle glorie che pre-

para nuovi allori al Pontefice, un'altra ne corrispondera che prepara

nuovi allori ai Romani. E la ragione e quella ,
che gia sotto mille

forme fu mille volte ripetuta, che fti prodigi del potere spirituale da

nella presente economia di provvidenza gagliardo sostegno il domi-

nio temporale: che questo dominio, insidialo da ogni parte dall'em-

pieta persecutrice, dovea perdere I'ultimo suo appoggio pel contrario

suftragio dei popoli. Se dunque fra mille seduzioni e combaltimentr

il Popolo Romano rigetto cotesto suffragio, accetlato altrove o per sor-

presa o per codardia o per seduzione
; anche al popolo romano an-

dranno in parte debitori tulti i cattolici di quei portenli, che il potere
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spirituale continuera ad operare sulla terra. Or chi puo numcrare

qucsti portenti ? Scorrete voi col pensiero le mission! remotissime ,

dove continuamente nuovi popoli vengono umanati e santificali dal

battesimo
; contemplate i popoli cristiani moraleggiati dal clero

,
le

scienze santificate dalle universila, le lacrime asciugate dalle suore,

i fanciulli allevati dai religiosi. . . Seguite voi, lettore, questa enu-

merazione, che riuscirebbe infinita, e a ciascun capo ripetete : Glo-

ria al Pontefice ! gloria ai Romani !

E se, non diremo un filantropo (che anclie ad un filantropo sono

care molte di coteste glorie), ma un nemico d'ogni elemento sopran-

naturale , stomacato del nome fratesco ,
vi irridesse con quel piglio

sprezzante che nulla conosce di nobile ,
di grande al di sopra del

Dio-Stalo e dell'ordine politico; ebbene, rispondele a costui : Giorno

verra, e non e forse lontano, che nello scroscio di un terremolo uni-

versale, in cui subisseranno qgp^rare le dinaslie e i troni, ma le in-

tere sociela e gli Stali, con quei principii onde hanno perennita e sal-

vezza; la fedelta dei Romani al loro principe , confortata dalla fede

immobile nclla loro
'

religione e da una fervida piela verso il loro

Dio, o emergera vincilrice, e in mezzo ad un mondo, intriso tutto di

sangue fraierno, mostrera 1'ultimo avanzo, il meraviglioso spellacolo

di una societa incolume
,
ove Dio comanda nel principe ,

ove libero

suddilo obbedisce il popolo ;
o cadra oppressa, ma salvando con una

ultima protesta solenne quei supremi principii sociali che
,
radicati

nella fede cattolica, soli riprodussero , dopo le invasion! barbariche,

soli potranno rlprodurre, dopo nuova barbaria, quel vcro ordine so-

ciale, che sara stato ingoialo nel baratro del comunismo e dell'em-

piela.

Ecco
,
Romani ,

1' opera che voi compiste con, quelle solenni vo-

stre manifestazioni, con cui al cospetto dei deputati di lutta la terra

dichiaraste la tenacita del diritto
,

1' immojjilita nella fede
,

la rive-

renza alia le'gittima aulorita. Leggete, se polele, nel volto di quel-

le migliaia d' ospiti che vi ainmirano
,

i dolcissimi e fervidi affetti

onde sono si vivameute compresi: raccomandate loro che raccontino

ai loro concittadini le vere disposizioni, si malamente calunniate, del

cuore dei Romani. E seguendo poscia nefr loro ritorno i piedi spe-
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ciosi di cotesti nuovi evangelkzatori della pace ,
vedeteli spandersi

su tutta la superficie del globo e raccontafe le meraviglie di cui fu-

rono leslimonii. Oh quali beuedizioni .udrcte piovere sopra di voi da

ogni labbro caltolico, die alia vostra fedelta dovra attribuire in gran

parte se regna tuttora in Roma il Vicario di Cristo
,
e se in lui puo

la Cliiesa del Nazarcno trattare, anche secondo gli umani concetti,

da pari a pari con tutti i Re della terra! E se all' udire le meraviglie

che la fede opera in Roma, essa riprendera anche fra quei popoli nuo-

vi splendori e nuova forza
;
se ripristinera anche col& nel cuore dei

regnanti il gr'an concetto della loro dignita derivata da Dio, non per

renderli piu dispotici nel geverno,- ma per ricordare il durissimo giu-

dizio che sovrasia a chi comanda; se ristorera nel cuore del sudditi

la dignita dell' uomo libero, non perche ribellino coll' annrchla , ma

si perche obbediscano per eoscienza; a voi saranno dovuti, o Roma-

ni, e i nuovi trionfi della religione e della Cliiesa
,

e le nuoye ten-

denze alia socialita e all' ordine civile.

Senonche quegli sguardi, che abbiamo finora affissati nelle me-

die regioni ,
ove la politica e santificata dalla fede

,
solleviamoli

ancor piu alto in quel cielo purissimo, ove, scevra d'ogni ijiateria,

regna la potenza dello spirito ,
die solo

,
merce della sua liberta

,

puo dirsi vera causa di tutti i moti deH'universo. In quegli splendori

die cosa vi mostra la fede? Vi mostra in primo luogo lutlo 1'uni-

verso maleriale regolarme'ate condotto nei suoi movimenti dalla onni-

potenza dell'eterno Fiat. E poi? Vi mostra questa onnipotenza mede-

simaposta in certa guisa, merce della preghiera, inbalia dell' uomo

giusto. Vi moslra un Dio che sta patteggiando con Abramo per otte-

nerne licenza d'incenerire il delitto di Sodoma e Gomorra : vi mostra

un Giaeobbe che dopo aver lottalo con Dio medesimo, lo-ritiene prigio-

niero, finche non ne venga benedetto : vi mostra un Mose, vi mostra un

Aronne, che ai fulmini d<iUa giustizia divina opponendo 1'umilta della

prece e gl' incensi del Santuario
, eslinguono quei fulmini die sta-

vano scrosciando sul popolo. Quest! e mille altri fatti consimili vi mo-

stra la fede : indi soggiunge : Se lanto poterono il sangue degli

agnelli e la prece degli schiavi, che cosa non potra fra cattolici la

prece dei figli adottivL il Sangue deir Unigenito immolato !
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Cosi e
,
letlorc : I' opera fin qui conlemplata e opera dello spirito.

Quella mulazione di cuori, prima si freddi e uon curanli
, quell' ac-

cendimenlo subitaneo in ogni angolo dclla terra, quella tenerezza di

amore verso il padre universale , quel coraggio o piutlosto audacia

nello sfidare e le collere dei potenli e le porte dell' inferno nella bol-

gia dei settarii; tutto questo movimenlo del mondo si repenlino, e

pur si uuiversale ,
si generoso e fervido

, eppure si ordinalo e tran-

quillo ;
tullo questo e tal falto che nell' esser suo medesimo si mani-

fesla opera di quel Dio che solo ha la chiave dei cuori, solo 1'ani-

ministrazione del mondo
,
solo la potenza guidatrice dclle vicende

dei popoli. E Dio da chi pole esser mosso? Non da altri che dalla

preghiera cattolica. Ricordatevi, leltore, che da poco piu di due anni

si e manifestalo fra callolici lo spirito novello, in quello appunto die

la voce del Romano Gerarca, seguita dal coro unanime di tutli i pa-

stori, prescriveva preghicre contro i pericoli imminenli. Egli avea

poco prima invocata in soccorso del popolo crisliano quella immaco-

lala Yergine, da cui tanto bene auguravano nou so quali presentiment!

delle nazioni fedcli. Ebbene, prego la Yergine, prcgo il Pontefice,

pregarono intorno ai proprii paslori tulti i popoli della terra. E a quel-

la prece ecco lo spiriio di Dio soffiare sopra le aride ossa, le quali

stelerunt exercitus grandis nimis. Si irrideano dagli increduli le

preci del giuslo, come gia da quei di Gerico le frombe sacerdotali,

Ma menlre essi rideano di noi, di loro rideva dal Gielo 1' Altissimo :

e menlre fulminava contro di essi lo spirito di babelica confusione r

diffondea sui catlolici lo spirito di grazia e di preghiera e li cangia-

\a d'un tralto in profeti, in apostoli : Effundam. . . super habitalores

Jerusalem spiritum gratiae et precum (Zacc. 12, 10) . Et prophefabunt

filiivestriet filiaeveslrae. (loel. 2, 28). Qual sia per esscre 1'ufficio,

quale la forza del nuovo spirito, infusa ia quest' escrcito nella grande

impresa preparala dalla Provvidenza, lo diramio gli a\?.\enimenti , la

sapranno i posteri. Per ora quello die sappiamo, quel che tutti Yeg-

giamo e che la Provvidenza mossa da qudla preghiera, che da ogni

angolo dclla terra s' inhalzava dcvota ed umile al Irono dell' allissimo,

voile chiamai-e da lutlc le genii i persqnaggi piu aulorevoli per lesti-

moniare contro le calunnie degli scrcdenli
;
che il numero e 1'autorita
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di tali testimonii innalza al supremo suo grado la polenza dell' ar-

gomenlo morale
;
che quest' argomento morale

,
invocato dall' em-

pieta dei ladroni e dalla Provvidenza rivolta in favore del Pontefice,

li cuopre al cospetto di tulte le genti d' immenso vitupero , mentre

cotesti scellerati stanno lavorando con le loro mani medesime la loro

propria rovina nello strazio miserando dei popoli soggiogati. E per-

che 1'obbrobrio della loro calunnia sia piu solennemente consacrato

da pubblico fatto
; menire da tutta la terra corrono

(
e molti col fa-

vore dei loro principi ,
dei loro govern!) iprelatidi lutto 1'orbe cat-

tolico; giunti a Roma e cliiedendo dei loro colleghi ilaliani, odono ri-

spondersi che la libera Chiesa nel libero Stato non pote muoversi da

quella gleba a cui il suo governo la voile incatenata. Oh giustizia di

Dio, scrioi ancor questo, allegrati! I ncmici stessi della Chiesa o

maledicono nauseali si spietala tirannia o deridono attoniti si slrano

rairacolo di polilica stoltezza
;
e questo trionfo ben fu opera in gran

parte delle manifestazioni di questo popolo ,
dello zelo di questi sa-

cerdoli, dell'ardore di questi patrizii, devotissimi al Pontefice Re, degli

sforzi concordi di tante pi# associazioni ,
che mossero si ardila la

guerra contro un branco di traditori che sperava sedurre il popolo.

Ma tulli cotesti eccitamenti donde ebbero il primo impulse, se non da

quello spirito di preghiera, che solo puo dirsi causa proporzionata di

tali porlenti 1?

Gloria dunque alle manifestazioni romane ! Ma questa gloria ri-

dondi tutta in gloria di quel Dio , nelle cui mani stanne i cuori dei

regnanti, il coraggfo degli eroi, il sacrizio dei marliri, i trionfi della

Chiesa.

1 Yorremmo qui inserire almeno meta di un bel volume intitolato \Apo~

istolat de la priere, ovel'Autore P. Ramiere d. C. d. G. spiega filosofica-

inente nella 1 .* parte tutta la teorica cristiana intorno alia potenza della pre-

^Uiera. Non potendolo, esortiamo quelli fra i nostri lettori che non content!

di praticare la pieta in una vita devota, bramano conoscerne le cause scien-

tificamente, di procurarsi a leggere quel bellissimo libro . che pud dirsi un

ommentario delle dottrine di S. Tommaso sopra la preghiera.
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VENERABILES FRATRES

Maxima quidem laetitia affecli fuimus, Venerabiles Fratres, cum
Sanctorum honores et cultum, Deo bene iuvante, septem et viginti

invictissimis divinae aostrae religionis heroibus heslerno die decer-

nere potuerimus, Vobis later! Nostro adstantibus, qui egregia pie-

late ac virtute praediti, et in sollicitudinis Nostrae partem yocati, in

hac lanta temporum asperitate strenue dimicantes pro Domo Israel

summo Nobis solatio et consolation! estis. Utinam \ero dum huius-

modi perfundimur gaudio, nulla moeroris, luctusque causa Nos aliun-

YENERABILI FRATELLI

Da una somtnaletizia siamo stati certamente oompresi, o Venerabili Fratelli,

per aver potuto, con 1'aiuto di Dio, nel giorno di ieri decretare il culto e gli

onori del Santi ai ventissette eroi invittissimi della divina nostra religione,

avendo al nostro lato Voi, i quali forniti di pielae di virtii egregia, e chia-

mati a parte della nostra sollecitudine
,
combattendo strenuamente in tanta

asprezza di tempi per la casa d' Israello, Ci siete di grandissimo conforto e

consolazione. E piacesse a Dio che, mentre siamo inondati da un cosi fatto

gaudio, niuna cagione di lutto e di tristezza d'altronde non Ci affligesse ! Im-

Serie Vf vol. U, fasc. 294. 45 12 Giugno 1862
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de conlristaret. Non possumus enim non vehementer dolere et angir

cum \ideamus trislissima, et nunquam satis deploranda mala ac

damna, quibus cum permagno animarum detrimento catholica.mmc

Ecclesia, et jp$a cmlis socie&s miserandum in moduai prcmitur ac

divexatur. Optime enim noscilis, YeHerabilos Frafre^ Jeterrimum

sane bellum contra rem catholicam universam ab iis hominibus con-

flatum, qui inmricl Crucis Christi sanam non sustinentes doctrinam,

ac nefaria inter se societate coniuncli quaecumque ignorant, blas-

phemant, ac pravis cuiusque generis artibus sanctissimae noslrae

religioniSj el humanae .societatis fuudamenta labefactare, immo, si

fieri unquam posset, penitus evertere, omniumque animos mentes-

que perniciosissimis quibusque erroribus imbuere, corrumpere et a

catliolica religione avellere moliuutur. Nimirum callidissimi isti frau-

dum artifices, et fabricatores mendacii non cessant monstrosa quae-

que veterum errorum portenta, iam sapieutissimis scriptis tolies pro-

fligata ac depUlsa, vgravisimque 'Eceksiae, ki^ciDjtjamnata, e tene-

bris excilare, eaque novis, variis ac fallacissimis formis verbisque

expressa exaggerare, et modis, omnibus u^quequaque disseminare.

Hac funeslissima ac diabolica prorsus arte rerum omnium scientiam

contaminant, deturpant, mortiferum ad animarum perniciem virus

diffundunt ,
effrenatam wendi licentiam et pravas quasque cupidi-

'

perocche non possiamo non tlolei'i altamente^ rammaricarei, vedendo i inali

e i daniii irisiissiiui e non mai abtstauza deplorai>Hi, dai ijuali, eon massiiuo

detriment delle. aniiue, Va Ghiefiia cattolica con la stegsa civile societa e ora in

modo miserando oppressa-e vessata. Oltimainente Yoi couoscete, Yenerabifi

.Fratelli, quella truculentissima guerra, ordita contro I'miiverso ordine catto-

lico da 'quegli uomlni, i quali essendb'emici dellaroee dlCilsto 'e non soffe-

rendo la sana dottrina, cougiunti fra loro in lega nefafldQ, besteinraiano cio

cb.e ignorano, e con prave arti di ogni geue* cospirano per rovcjare le fon-

damenta della nostra santissima Religione e dell'imiana societa, anzi, sc fosse-

mai possibile, per metterle del tutto in soqquadro/e pfer imbeverare gli animi

e le meiiti di ci ascheduno d'jyrori pen4cio^>ssiini , per corromperri e per

istrapparli dalla cattolica religione.

Ed appunto q.uesti astutissiaai.ariefici di frodi e.fabWcatori di menzogna
non cessano di trat-re dalle,tenebre \Q mpstruose enormcx/.e di veccbi error!,

gia da sapieutissiuu scritti iJLante volte disfatti e annieutali e dal ^ravissimo

giudizio delia Chleisa daniiati, e di esaggerarli espressi con nuove, varie, falla-

cissime forme di parole, e di disseminarli per ogui uiodo da i^cr tutto. Con

quest'arte fuuestissiraa e affatto diaboUca contaniinano , detm'pano }a scienza

di tutte le cose
,
diffondouo un lago di mortifero veleno a perdizione delle

anime, fomentaiio la sfrenata licenza del vivere e ogni sorla di malvage cu-

t.^f 'v\t rr . oi .4<>t .-w :<-. \\ ,.- ;-
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tales fovent, religiosum ac socialem ordinem invertunt, el omncm

iustiliae, veritalis, iuris, honeslalis et religionis ideam exlinguere

conanlur, el sanctissima Chris li dogmata, doclrinam irridenl, con-

temnunt, oppugnant. Horret quidem refugilque animus, ac reformi-

dal vel leviler altingere praecipuos lanlum pesliferosque errores,

quibus huiusmodi homines miserrimis hisce temporibus divina el

humana cuncla permiscenl.

Nemo Veslrum ignorat, Venerabiles Fralres, ab huiusmodi homi-

nibus plane destrui necessariam illam cohaerenliam, quae Dei vo-

lunlale intercedit inter utrumque ordinem, qui lum in nalura, turn

supra naluram est, itemque ab ipsis omnino immutari, subverli,

deleri propriam, veram germanamque divinae revelationis indolem,

auctoritatem, Ecclesiaeque constitulionem et potestalem. Atque eo

opinandi lemerilate progrediuntur, ut omnem verilatem, omnemque

legem, potestalem et ius divinae originis audacissimc denegare non

ineluanl. Siquidem haud erubescimt asserere, philosophicarum re-

rum, morumque Scientiam, itemque civiles leges posse el debere a

divina revelalione, et Ecclesiae auctorilale declinare, et Ecclesiam

non esse veram perfectamque socielatem plane liberam, nee pollere

suis propriis et constantibus inribus, sibi a divino suo Fundatore

coHalis, sed civilis poteslalis esse defmire, quae sint Ecclesiae iura

pidita, sconvolgonoj'ordine religioso e soeiale, e si contcndono di estiugue-
re qualunqne siasi concetto di giustizia, di vewta, di diritto, di oriesta e di

relia;ione, e scherniscono, '^prezzano e oppugnano la dottrina e i santissimi

dommi di Cristo. L'animo per vero abborrisce^e rifugge e si sgomenta a toe-

care, ancora che lievamente, i soli precipui e pestiferi errori
,
coi quali cotesti

uotaini
,
nei preseati sciagnratissimi tempi ,

confondono tutte le umane cose

e le divine. /
Niuno di Voi ignora, Yenerabili Fratelli, come costoro distruggano piena-

mente que-lla coerenza, che per votonta di Dio ha luogo fra 51 doppio ordine

e di natura e di sopra natura; e medesimamente come essi mutino del tutto,

sovvertano e annullino la propria, vera e germaua iudole della divina rivela-

zione, 1'autorita e la costituzione e la potesta della Chiesa. E con la temerita

delle opinioni vaimo tanto oltre, che non temono di negare aadacissimamen-

teogni veritae ogni legge e potesta e diritto di origine divina. Perocche
non si vergognano di asserire, che la scienza delle cose filosofiche e dei co-

slumi ,.ed altresi le civill leggi possono e debbono sottrarsi dalla divina ri-

velazione e dall' autorita della Chiesa, e che la Chiesa non e una vera e per-
fetta societiv interamente libera ; ne gode di diritti suoi proprii e costanti, a

lei dal divino' suo Fondatore conferiti, ma che spetta alia civil potesta il de-
finire quali sieno 5 diritti della Chiesa e quali i confini dentro i quali ella possa
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et limites; intra quos cadem iura excrcere qucal. Hinc perverse

comminiscuntur, eivilom potestatem posse se immiscerc rebus, quac
ad religionem, mores et regimen spitituale pertinent, alquc etiam

impedirc, quominus Sacrorum AnlisUtes et fideles populi cum Ro-

mano Pontifice, supremo totius Ecclesiae Pastore diviuitus constitute,,

libere ac mutuo communicent, trt plane dissolvatur necessaria et

arclissima ilia coninnclio, quae inter membra mystici corporis Chri-

sti, et adspeclabile suum Caput, ex divina ipsius Chrisli Domini in-

stitulionc, csse omnino debet. Nihll vero liment omni fallacia ac dolo

in vulgus proferre, sacros Ecclesiae ministros, Romanuraque Ponti-

ficem ab omni rerum temporalium jure ac dominio esse omnino

excludendos.

Summa praeterea impudentia assercre non dubitant, divinam re-

velalionem non solurn nihil prodesse ,
verum etiam nocere hominis

perfeciioni , ipsamqne divinam revelationem esse imperfectam , el

iccirco subiectam continuo et indefinilo progressui, qui humanae.ra-

tionis progression! respondeat. iSee \erentur proinde iaclai'e
, pro-

phetias et miracula, in sacris Litleris exposila et narrata , esse poe-
tarum commcnta, el sacrosancta divinae fidei nostrae mysteria phi-

losophicafum investigationum summam, ac divinis utriusquc testa-

menti fibris mylhica conlineri m\cnla, et ipsum Dominuuf Nostrum

lesum Christum
,
horribile diclu ! mylhicam esse iictionem. Quare

,

-'
'. ."-'f-.J-'-i *.Vii>lv

,>

esercitare quei raedesimi diritli. Quiiidl ioventauo perversamenle che la ci-

vile potesla puo inframmellersi nelle cose che appartehgono alia religioiie,

ai costumi e al reggimento spiriluale, ed ancora inipedii* die i Vescovi e i

popoli fedeli abbiano libera e recipi'oca comuiHcazioue col fioinano Ponte-

liee, costituito divinamente Pastore Supremo di tutta la Chiesa ; di guisa che

si venga onnhmmente a dissolv ere- quella necessaria e slretlissima congiun-

zione che, spcondo la divina istiluzUuie dello stessoCristo Signore, dee asso-

lutamente passare fra i niembri del raistico Corpo di Cristo e il suo visibile

Capo. Ne hanno punlo riguardo di divolgare con ogni fallacia ed inganno
che i sacri ministri ed il Poutefice Romano si debbono tolalmente escludore

da qualsivoglia dir4|,lo e dominio di cose temporal! .

Inoltre con somma impudenza non dubitano di asseverare, che la divina ri-

velazione non pure a niente giova, ma che ancora nuoce alia perfezione del-

1'uomo, e chela medesima diviua rivelazione e imperfetta e percio sottopo-

sta al continuo e indefinito progresso, il quale risponda al progresso dell'uma-

na ragione. Laonde non arrossiscono di sjwcciare che le profezie e i miracoli

espesti e narrati nelle sacre Lettere, souo favole da poeti ,
e i sacrosanti mi-

steri della nostra divina fede un compendio di filosofiche specolazioni, e ch&

nei divini libri dell'uno e dell'altro Testamento si contengono invenzioni miti-

che, ed anzi lo stesso Signer noslro Gesu Ctisto (
orribile a dirsi !

)
anch' esso
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lii iurbulenlissimi pcrversorum dogmalum cultures blalcrant
, mo-

rum leges diviiia hand egere sanclione , et m'inime opus esse , ul

humanae leges ad naturae. ius conformentur, aut obligandi \im a

Deo accipiaut , ac proplerea asserunt
,
nullam divinam cxislere le-

gem. Insuper inficiari audent omnem Dei in homines mundumque
aclionem> ac temere affirmant ,

humanam rationem ,
nullo pyorsus

Dei respectu habito, uiiicum esse veri el falsi, boui.et mali arbilrum,

camdemque humanam rationem sibi ipsi esse legem, ac naturalibus

suis viribus ad hominum ac populorum bonum curandnm suflicere.

Cum autem oinnes religionis veritates ex nativa. humanae rationis

vi perverse derivare audeant, turn cuique iiomini quoddam vcluti

primarium ius tribuunt ,
ex quo possit libere de religione cogitare

et Ipqui, eumque Deo honorem et cullum exliibcrc , quern pro suo

libito meliorem cxistUftat. .

.Atvero eo impietalis el impudentiae deveniunt, ut cacluni pelere,

ac Deum ipsXim de medio lollere concntur. Ltsigni enim improhitate

;ic pad stultitia huud timent asserere , nullum supremum sapienlis-

simum providentissimumque Numen dh'inum existere ab hac rcrum

universitate distinctum , ac Dcum idem esse ac rerum naturam
,
et

iccirco immulationibus owioxium
, Deumque reapse lieri in homino

et mundo
, atque omnia Deum esse, et ipsissimam Dei habere sub-

(i un mito. Per la qual cosa cotesti torbidisshni spacciatori di perverse dottri-

iie bestemmiano die le leggi moral! non hanno mestieri dl sanzioue divina,

ne punto fa bisogno che, le umane leggi TS'I conformino al dirijtto di natura o

prendano da Dio virtu di obbligare; di che inferiscono che non esisle nessu-

na legge dlviua. luoltre osano negare, qualsivoglia azione di Dio sopra gli

uomini e sopra il raondo e b. stialnjente affermano die 1'iiniana ragioue, seii-

7A nessun risguai'do a Dio, e unico giudice del vero e del falso, del bene e

del male, e che la stessa e legge a se medesima
,
e colle sue forze natural i e

bastante a procacciare ogni bene degli uomini e de'popoli. E poicbe iniqita-

menle osano di derivare dalla v irtii naturale della umaiia ragioue tutte le ve-

rila religiose; cosi a ciascuu uomo attribuiscono un cotale.quasi i)rimario di-

ritto, per lo quale gli sia libero dl pensape e di parlare a suo seimo di reli-

gione, e rendere a Dio queH'onore e quel culto, die secondo suo piadmcnto

giudicatmigliore.
Oltre a cio addivengono a tanle eccesso ,di empieta ed impudenza, die ti-

\ olgono ancora i loro sforxi contro il cielo, e si coutendono di torre di mezzo

lo stesso Dio. Impcrcioccbe con insigne scelleraggine ed egualp stoltezza non

femono di affermare che nou esiste un supremo Essere divino, sajtienlissi-

mo e provvidentissimo, che siadistinto daU'l'niverso, e che Dio e la stessa

cosa colla natura
,
c pero va soggetto alle mutazioni

,
e nel fatto si viene

t'ormando neH'uomo e nel mondo, e che tulte le cose soho Dio, ed hanno
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stantiam, ac imam eamdemque rem esse Deum cum mundo
,
ac

proinde spiritum cum materia'
,
necessitatem cum libertate

, verum

cum falso, bonum cum malo, et iustum cum iniusto. Quo certe nihil

dementius ,
nihil magis impium '; nihil contra ipsam rationem magis

repugnans fmgi et excogitari unquam potest. De auctoritate autem

et hire ita temere effutiunt; ut impudenter dicant, anctoritatem nihil

alhid esse ,
nisi numeri-, et' material-ram virium summam, ac lus in

material! facto consistere ,
et omnia hominitm officia esse nomen

inane, et omnia humana facia iuris rim habere.
'

lam porro commenta commentis, deliramenta deliramentis cumu-

lantes, et omnem legftimam auctoritatem , atque omnia legitima

iura, obligationes, officia conculcantes, nihil dubitant in veri tegiti-

mique iuris locum substituere falsa ac meritita vlrium iura
,
ac mo-

rum ordinem rerum materialium ordini subiicere. Neque alias vires

agnoscunt, nisi illas, quae in materia posita sunt, et omnem mornm

disciplinam honestatemque collocant in ctmiulandis et augendis quo-
vis modo-'diviliis-, et in pravis opiibusque veliiptatibus explendis.

Atque hisce nefariis abominandisque principiis reprobum carnis spi-

ritni rebellis sensum tuentur
, fovent, exfolkmt

, illique naturales

dotes ac iura tribuunt , quae per cathoiicam doctrinam conculcari

dicunt, omnino despicientes monitHHi Apostoli clantantis: Si secun-

la stessissima sostanza di Dio, e sono una medesima cosa Wdio e il mondo,
e per conseiguente lo spirito e la materia

,
la netfessita e la liberta, i! vero

ed il falso, "il bene ed il male, H giusto e 1'ing'msto. Di chc per certo non pud
immagiyarsl ne fingersi maggiore stoltezza ed empieta ,

ne cosa piii repu-

gnante alia stessa ragione. Per rtepetto poi aU'autorita ed al <liritto con pari

balordaggiue ed impuderiza danmo ad intendere che 1'autorita e costituita dal

numero e dalla somma delle forze materiali
,
che il dfritto consiiste nel fatto

material?, che tutti i doveri degli uomini sono un viioto nome, che i fatti

umani, quali chesieno, hanno forzardi diritto.

Ondeche soprapponendo falsfta a falsita, deMrii a delirii, e calpestando

qttalsivoglia legittima autorita, e tatt'l legittimi dlr'rtti, le ohbligazlohl e i

doveri, uon hanno nessun ritegno dl sostituire al vero e legitlimo diritto le

false e mentite ragionl delle forae brute, e sottoporfel'ordine morale aW'or-

dine materlale. Cosi non riconoscono essi altre forze
,
salvo che quelle ,

le

quali sono poste netta materia , ed ogni morale disciplina ed onesta fan

consitere nell' ammontare ricchezze e crescerle come che sia, e nel sod-

disfare a' perversi appetiti di ogni sorte. Pertanto con cotesti nefandi ed ab-

bominevoli principii, sostengono, alimentano e Ingagliardisconb 51 reprobo
senso della carne ribelle allo spfail/o ,

e gli attribtilscono natural! qualita ,
e

diritti, che essi dicono veniT concnicati dalla dottrina cattolica , mettendo

affatto in non cale 1'ammonimento dett'Apostolo che grida ; . 9e voi vhTete
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dum carnem vixenlis, morieouiu, si autew spiqlu fapta carnjs mor-

tilica-verilis, vivctis^ h X)WW praeterea Iqgjiimae cuiusque pro-

prietalis iura umdorq, desU'WW'e'CoiUefld^t, ^.pci'perajii anuwp et

cogitations eonfinguat et Jwa^inanluraus .quoddajn -.nullis tircym-

scnptum limitibus , quo reipublicae statist, ppllere exi^liiiwit,,^ quern
omnium iurium originem t iputem es$eJemere.ai'biU'^mlUf:,^ , IM -J;

Dum vei;o Jios praedpuos iufclicissimae uos^ac aetalis ^rrores

dolcnlcr ac raptim perslringimus ^.r^censere o.niiUUnus, Yeucrabilcs

Fratres, lot alias fere innumerabiles falsitates eLfraudes, YoJjis ap-

prime nolas ac perspeqtas,, quibus Dei hpfliinurnque .hostes rcm lum

sacram turn puhlicam portwrbare eVcott^vellere coiviitujiUur.,A{:.silon-

tio praeslermiUioms niultipUc^gravissirnasqup iiiuivias, calumnia*,

convicia, quibu& saca'o^ Ecclesia<? rairu^U'OS , ct haop Aposlolicajji

Sedem dilacerare et inssctari jion desinunl, Nihil loquimur dc iuiqua

sane, liypocaisj, qua fimeslisstiftae^n Italia praesertim perturbationis

ac rebeUiowis dces^ <cl sateJHte^.diiCiilant, se, Telle Ectlesiam sua

gaudere Ubertate , .dum sacrilege prorsus ausu pmnia.ip&ius Eccle-

siae iuta el leges quotidie magis^praeulGa^i/ eiusque.bona dinpiuat,

et Sacroi'ttm Antisliles, ccclesiastico^que \iros suo uiwiere

quoquo modo divexaiit, ft< in cai'C^reai delruduut , et

conforme alia carne, vol mor'retc.; se poi colla virtii delio s^'ito

rete le opere della carne, voi viverete. Inoltrc si argomentano co' loro siorzi

di oceupare i diritti
:cUqvialmiquelegJttitaaPot6!jta,. dldj^lrw^erli, liiigeiAiU)

malajneute collaloro ioun^inaxipne uu.cotale djr'iUp upw eircQscrilto da re-

run limite
,

di cui si peusauo cfye gada la.,StalQ , il.q-us^e lewierariameate si

pwsuadXHio clie sia oyigine e toite di lutii i dkitU.

Meutre poi con dplore'e brevemeuie epilogliiamo quest! j)r.ecij)ui errori

del nosti'o infelicissimo tempo, tralas^iamo di uo^emix-, o V^u.erabiU Fralel-

li, taate altre, quasi mnunierabili,.fal^ila ^Xrodi, a Voi benis^'uaio.Kote e cp-

nosdute, colle (juali lueroici di J)io e,(Vegli,v<,wuiiu si si'ur/.aao di {iea^urhai'e

e mauouietlei^ la socielii feligio^a em vie. M UQU jio^iftnio patj^e *otio .si-

lejizio le moltiiilici e.gtavissinie.iHgiujw, calujuvie, vi)|auie, Qud-'os^i oon

sano di tribotire e-dilacerare i gacri ]MjiiLsa
-

i iliijl4liie*a ij^ue

stolica. A'ulla dieiarao Jell' Uriquji ipocrisia
;

, colla quale' i condotlien e i sa-

lelliti della . fuuestissima rivQluzione ilaliai^ van dicepdp n\\ volere cbe la

Chiesa goda della sua liberla ,
meatre cou sacvilego ardimento ogjii giomo

piii cquculcajio lutti j.diritti.e tulte le lggi,di e&sa CHicsa, ne rapiscgiio. i

heni e vessauo per ogiii-guisa i> saeri Baetori'-.e. Je pqrsott^ ,eGe3siastiche che

gloriosameute adewpiouo i loro dov&iv e H.cat;ciaqonlleprigioiil,v

J AdKoni. c. 8, v. 13.
r/itj'tvoiU \,^. -i
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ligiosorum Ordinum Alumnos, ac Virgines Deo sacras e suis coeao-

biis violenter exturbant
, suisque propfiis bonis spoliant , nihilque

intenlatum reUnquunt ,
ut ipsam Ecclesiam in lurpissimam redigant

servilutem, et opprimant. Ac dum singularem certe ex optatissima

Vestra praesentia voluptatem percipimus ,
Vos ipsi videtis

, quam
libertatem nuric habeant Venerabiles Fratres Sacrorum in Italia An-

tistites, qui stremie constanterque praeliantes praelia Domini minime

potuerunt, cum summo animi Nostri dolore, ad\7ersantium opera, ad

Nos venire, et inter Vos versari, alque huic adesse conventui, quod

summopere optavissent, quemadmodum infelicis Italiae Areh'iepiscopi

et Episcopi suis Litteris , summi erga Nos et hanc Sanctam Sedem

amoris et obsequii plenissimis, significarimt. Neminem etiam ex Sa-

crorum in Lusitania Antistitibus hie adesse cernitis
, ac non parum

dolemus, inspecta difficultatum natura , quae obsiiterunt quominus

ipsi romamim Her aggredi possent. Receusere autem omittimus tot

alia sane tristia et horrenda quae ab hisce perversarum doctrina-

rum cuHoribus
,
cum incredlbili Nostro ac Vestro et omnium bono-

rum luctu, patrantur. Nihil item dieimus de impia conspiratione , et

pravis cuiusque generis molitionibus ac fallaciis
, quibus civilem

huius Apostolicae Seclis principatum omnino evertere ac destruere

velunt, luvat potius hac de re commemorare miram prorsus consen-

lemente splngono fuori de' loro chio^tri gli aluimi degli Ordini religiosi c le

verginl a Dio consacrate, derubandone i beni
,
ne lasciano aleuna cosa inten-

tata per ridurre a servitii ed opprimere la stessa Chiesa. E nell' atto che pro-
viamo siugolar pjacere per la desideratissiraa Vostra presenza ,

Voi stessi

slete testfmonii di qual liberta godano in Italia i Yenerandi Fratelli, Preposti
alle cose sacre, i quafi strenuamerite e .cestantemente combattendo le batta-

glie del Signore, fvirono con sommo dolore dell' animo nostro per opera de-

gli avversarii, Impediti di venire a Noi e trovarsi con Yoi ed esser present! in

quest' assemblea; 11 che essi sommameute desideravano, come significarono

per via di lettere, pienlssime di sommo amore ed ossequio verso di Noi e di

cfuesta Santa Sede, gli Arcivescovi ed i Vescovi dell' jnfelice Italia. Nessuno

altresi del Prelati di Portogallo Voi qui vedete presente; e non poco ce ne ad-

doloriamo, guai'dando alia natiira delle. difflcolta che loro impedirono d' im-

prendere il viaggio di Roma. Lasciamo poi di noverare tante altre cose tristi

ed orrende, che da cotesti cultori di perverse dottrine vengono operate,
con iucredibile cordoglio e Nostro e Yostro e di tutti i buoni. Nulla pari-

mente diciamo delF empia cospirazione e del pravi conati d' ogni genere e

delle fallacie, coUe quali si studiano di conquassare e distruggere il civil prin-

cipato di questa Sede Apostolica. Giova piuttojito ricordare il consenso al
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sioncm, qua Vos.ipsi una cum aliis Venerabilibus Fralribus uiiivcrsi

catholic! orbis Sacrorum Antislilibus nunquam intermisistis, et epi-

stolis ad Nos datis, et pasloralibus Htteris ad fidedes scriptis, huius-

modi fallacias detegere, refntarc,, ae simul docere, hunc civilem

Sanctae Sedis principatum Romano Pontifici fuisse singular! divinae

providentiae consilio datum, illumque necessarium esse, ut idem Ro-

manus Ponlifex, null! unquam Principi aut chili potestati subieclus,

supremam universi Dominici gregiS pascendi regendique potestalem

auctorilatemque, ab ipso Christo Domino dhinitus acceptam, per uni-

versam Ecclesiam plenissima libertale exercere , ac maiori eiusdem

Ecclesiae, et fidelium bono, ulilitati el indigentiis consulere possit.

Quae hactenus lanienlati sumus, Venerabiles Fratres, luetuosum

plane exhibent spectaculum. Quis enim non \r

idet tot pravorum dog-
matum iniquitate, ac tot nequi&simis deliramenlis et machinationibus

magis in dies christianum populum misere corrumpi, et ad exilium

impelli, et catholicam Ecclesiam, eiusquc salutarem doctrinam ac

veneranda iura et leges, sacrosqu& v
romistros oppugnari, et iccirco

omnia vitia et scelera invalescere ac propagari ,
et ipsam civilem

societatem exagitaii ?

Nos itaque , Apostolici Nostri ministerii probe memores ac de

spirituali omnium populorum bono et salute Nobis divinitus commis-

lutto meraviglioso sopra di do
,
cade Yoi medesimi

,
insieme cogli altri Ye-

nerabili Fratelli, Preposti alle cose sacre dell' universe mondo catlolico, non

cessastegiammai, si con epistole mandate a Noi e si con lettere pastoral!, in-

diritte ai Fedeli, di scoprtre .e coufutare cosi fatte fallacie
,
e nd medesimo

tempo ammaestrarli, che questo principato civile della Santa Sede fa peic sin-

golare consiglio della divina Provv-idenza al Romtmo-Pontefice coaceduto,
che il medesimo gli e necessario affinche lo stesso Romano Pontefice, a ues-

sun Principe o civile Potesta soggetto giammai, possa con pienissima liberta

esercitare il supremo pQtere ed autorita, ricevuta divinamente dallo stesso

Cristo, di pascere e di goverpare per 1' universa Chiesa 1' intero gregge del

Signore e.provvedere cost al maggiore hene'della medesima Chiesa e del

Fedeli, ed ai loro vautaggi e bisogni.
Cio che fiuora al)l)iamo deplorato, Venerabil\ Fratelli, presents uno spetta-

colo del tutto luttuoso. Giacche chi non vede che coll' inlquita di tante prave

massime, e con lanti pessimi delirii e macchinazloni, si corrompe semprepiu.
miseramente e si spinge alia perdizione il, popolo cristiano

,
si opj)uguano la

Chiesa cattolica e la sua salutare dottrina e i suoi venerandi diritti e le sue

leggi e i sacri ministri, e percio si accrescono e si propagano tutli i vizii e

tutti i delitti, e si mette soltosopra la stessa civile soci^ta
?

Noi dunque ben memori del nostro apostolico ministerio, e massimamente
solleciti del bene spirituale e della salute di tutti i popoli, a Noi commessi da
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s&;
Vel nrniroe sollicili, rum afiter ut sanetissimi decessoris No-

stri Leonfe terbis utamnr Nobis oommisk)s regere non possimns,
nisi hos, qni sunt perditores et perdHi, z^lo'fidci-Dominicae per-

(f

se^uaimir, et.a sanis mefttibus, we peslis haec latins divulgctur,

scveritatte; qua pbissttmus; afescfndamus I- ti m hoc amplissimo
Yesh'o consessn Aposlolicam Nostram altollentes Ydcem omnes com-

memorates' praeserfim errores
,
non sohwn eathoficac fidci ac doclri-

nfe, divinis ec^lesfasficisque liegibus, temm 6tiam ipsi sempiternae
ac natirrali Icgi et iuslitiae, rectaeque ralioni omnino repugnantes et

si'irnttiopere fdJ^'crsos reprobamus, proscribiimis alque damnamus.

Yds atem, Venerabiles Fratres, qui estis sal terrae, et Dominici

gregis Cnstodes, ac Pastores,'fetialtt atque eliam cxcitamus et obte-

sfamur, ut pro cftiihrA
1 Yestfar i-eligione et episcopali zelo pergatis,

Veluti adluic ctira snnttna- Veslrf Ordhiis laudc fecisti^, omni oura,

sedulitate et studio"Metes Ydftis't^ad^s ab hisce venenatis 'jiascuis

arcere, et qua Voce, qua opportUms ^Hplls tot^erversarum opinio-

rium monslra'refelfcrc e! pi'oiRgai'e'. Opthne totrii seitis de summa
rte agi, cum agatur de s^nctis'sima6 fidci ftostrae, ac de catholicac

Ecclesiae ehisque doctririae causa, de populorum salute el huma-

nac societatis bftnd ac trdnqullfitale. Itatjue, 'j^aantdm in Yobis esl,
->i:fKi!*r"-.ifi-iffy/'fh *Jdoir OkfltU^h Olf'MJ ^ijVl/>f!<fJHf MW.

DiOi nenpotendo (per servirci delle parole del santissimo Nostro Prede-

cessore Leorife
}
altritnenti reggere T'fedCR,' a noi 'commessi

,
se non perse-

guendp colio zelo della fecle del Signore coloro, che soho corrolnpitori e

corrottl, e con qxiella severita clie possiamo, sceverando dai sani una tanta

peste, acciocche pin ampiamentenon si profraghi ;
in qtiesto Yostro-augnstis-

simo Consessp inrial?flndo la nostra a]K>storic8i voce riproviamo,pn)scri\ianio
c condannianio princlpalmente tutti i commeraorati errori, coine afifetto' rlpu-

gnanti e sommanwTrte oppost'i, non solo alia fede^e alia dottrina caltolica ed

alle leggi divine ed eccfesiastiche, toa ancora alia stessa tegge e ghistizla na-

tnrale e sempiterna, nonches alia retta ragione."'."
1

Ora, o Venerabili Frntelli, i quali siete il s$le della terra'e i Custodi o I

Paslori del gregge del Signo're, Noi vi ec'citiamo e preghiamo istantemente

che perT esimla vostra, religione e zelo episcopale, segnitiaie, siccome con

soinma laude dell' Online7 Vostro sin qui avete fatte. a tener lontanl con ogni

cura, diligenza e stud1^ i Fedeli, a Toi commessi, da quest! pascoli velenosi,

e dove colla voCe, dove con scfittropportuni , confutare e sconfigg^re tntti

quei mostri di perverse opinionl. Giacche sapete benissimo che si tratta dolla

somma delle cose qnanllo st ttalta della causa della santissima nostra Fede,

della cattolica Chiesa e della siia dbttrina, della salute dei popoli e del bene

e della tranquillita della societa umana. Pertanto per qnello che sta in Voi,

1 Epist. 'Til ad Episc. per Ital. cap: II, Edit. Bailer.
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ne desinalis .unquam a fidelibus averlere lam dirae pestis contagia,

idest ab eorum oculis manibusque perniciosos libros, et ephemerides

eripere, ipsosque fideles sanctissimis augustae nqstrae religionis

praeceptioriibus assidue imbuere et erudire, acmonere et exhortari,

ut ab hisce iniquitatis magistris, tamquam a facie colubri, effugianl.

Pergite Yestras omnes euros cogitalionesque in id potissimum con-

fcrre, ut Clerus sancle seienterque instiiuatur, omuibusque \irluti-

bus fulgeat, ut utriusque sexus iuventus ad morum honestatem, pie-

lalem omneraque wtutem sedulo formelur , ut salutaris sit studio-

rum ratio. Ac diligntissime .advigilatc et prospicite, ne in liuma-

niores lilteras .severiorcsque disci^mas tradendas aliquid unquam

irrepat, quod fidei, religioni bonisque moribus advcrsetur. Yiriliter

agite, Yenerabiles Fratres, etjie animo imquani concidatis in hac

tanta teinporum perlurbatione e.t iniquilate, sed divino auxilio omnino

freli , ac sumentes in omnibus scutum inexpugnabile cwquitatiS' et

fidei, atque asswnentes gladium spiritus, quod est verbum Dei, Be

intermitlatis omnium catholicae J&cclesiae, et huius Apostolicac Sedjs

hostium c<)natibus,obsistere, eorumque tek retundere-et impetus

frangere.

Inlei-im yero dies noctesque> sublatis, ad coelum oculis, non desi-

stamus, Veneratiles Fi'atres, clementissimum misericordiarum Pa-

non vogliate cessare giammai <\\ rimuovere dai fedeli i contagi di si dira pe-

sle: allontanando dai lore occhi e dalle loro mani i Hbri e i giorpali perni-

ciosi, assiduamente istryendoli ed erodendoli nei saptissimi precetti della no-

5tra augusta Religione, avvisandoli ed sortandoli a fuggire da quest! maestri

d'iniquita, come dal cxispetto del serpente. Continuate a speudere le vostre

cure e i vosjri pensieri in questo speciaWientf, che il Ctero sia nella santlta

e nella sapienza educate, e risplenda di tutte le .virtii, che la gioventii dei due

sessi sia attentaaiente fortoata all'onesta dei costumi, alia pietsl e ad ogni

virtu, e chie la ragione degli studii sia per ogni modo salutare. E badate dili-

gentissimameote e attendete che hell' insegnare le lettere umane e le piii se-

vere discipline nulla vi si faccia entrare che si opponga alia fede, alia reli-

gione e ai buoni costurai. Viriluiente adoperate, a Venerabjli Fratelli
,
e nou

vi perdete mal d'animo in questa si grande pertuvbazioue ed iiiiquila di tem-

pi ; ma oonfidati nel divino aiuto, e prendendo semprv to scudo inespuynabile

della giustizia e della fede, e la spada. della parola, che e il VerbQ di Dio, njon

lasciate mai di resistere agli sforzi dttulti i nemiei della Chiesa cattolica e

di questa Sede apostolica, respingendo i loro .assalti e rompendoue 1'impeto.

Frattanto, Venerabili Fratelli, non desistiamo giorno e notte con gli occhi

levati al cielo e con umilta dl cuore di pregare incessantemente ed ossecrare il
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trem, et Deum totius consolationis, qui de tenebris Tacit lucem splen-

descere, quique polens est dc lapidibus suscitare filios Abrahae, in

humilitatc cordis nostri ferventissimis precibus indesinenter orare el

obsecrare, ut per merita UnigCniti Filii Sui Domini Nostri lesu

Christi velit christianae et chili reipublieae anxiliariam porrigere

dexteram, omnesque disperdere errores et impietates, ac divinae

suae graliae lumine omnium errantium mentes illustrare, illosque ad

se bonvertere et revocare; quo Ecclesia sua sancta optatissimam as-

sequatur pacem, et iibique terrarum maiora in dies incrementa su-

scipiat, ac prospere vigeat et efflorescat. Ut autem quae petimus et

quaerimus facilius consequi possimug, ne cessemus adlribere primum

deprecatricem apucl Deum Immaculatam Sanctissimamque Deiparanj

Virgincm Mariam, quae misericordissima et amantissima nostrum

omnium mater cunctas semper interemit haereses, et cuius nullum

apud Devon praesentius patrocinium. Petamus quoque suffragia turn

sancti eiusdem A^irginis Sponsi losephi, turn sanctorum Aposlolonim
Petri et Paulli, omniumque coelitum, et illorum praesertim, quos

Super Sanctorum fastis adscriptos colinrus ei veneramur.

Antequam vero dicendi fihem faciamus Nobis temperare non pos-

sumus
, quin iterum Icstemur et confirmemus , summa Nos uti-don-

solatione
,
dum iucundissimo Vestrum omnium -conspectu fruimur ,

Venerabiles Fratres , qui .tanta fide , pietate et observanlia IN'obis et

cjementissimo Padre ddle misericerdie e Dio d'ognt consolazione, il quale fa

splendere la luce dalle tenebre, ed fe potente'a suscHar dalle pietre i figliuoli di

Abramo, acciocche peijmeriti dell'Unigenito Figliuol suo'e Signer noslro Gesii

Cristo, voglia porgere I'ausiliatrice'.sua destra alia cristiana e civile Repub-

blica, ,e disperdere tutti gli errori ed empieta, e collume della sua grazia il-

lustrare le.menti di tutti gli erranti, e questi st6ssi comortirc e a se richia-

mare
; sicche'la sua santa Chiesa consegiia la desiderati?sima pace, e in ogni

parte della terra riceva ogni di maggiori mcrementi e presperamente vigo-

reggi e fiorisca. Affmche poi piii facilmente possianio ioipetrare le cose che

domandiarho,non cessiamd d'interporre primieramente, come avvocata presso

Dio, V Immacolata e SantJss'vma suaMadre la Yergine IMWria, la quale,- come mi-

sericordiosissima ed 'amantissima matfre di tutti noi, spense sempremai ogni

eresia, e del cui patrocinio niente ci .ha piii efficace presso Dio. Chiediamo

ancora il suffragio si del santo
?

sposo di essa Vergine, Giuseppe, e si dei SS.

Apostoli Pietro e Paolo, noncbe di lutti i Celesti, e di quelli segnatamente che

teste ascritti al novero de'Santi celebriamo e veneriamo.

Prima poi dr far fine al nojtro dirq ,
rion pessiamo contenerci dall' attesta-

re di bel nuovo e riaffermare la somma Nostra consolazione, nel goder die

facciamo della vostra presenza, o Venerabili Fratelli; i quali fermamenle
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liuic Petri Cathedrae firmiler obstricti , ac imnisterium Yeslrum im-

plentes , maiorem Dei gloriam ct animarum salutem omni studio

procurare gloriaraini , quique concordissimis animis
, atquc admira-

bili sane cura et amore, una cum aliis Yenerabilibus Fratribus totius

catbolici orbis Episcopis et fidelibus Yestrae et illornm curae corn-

missis, gravissimas INostras imgustias et acerbilates modis omnibus

lenire et sublevare non desmjlis. Quocirca hac efiam occasioue aman-

tissimi aeque ac gratissimi animi Nostri sensus erga Vos
,
et alios

omnes Yenerabiles Fratres
,

et ipsos fidelcs amplissimis verbis pa-

lam publiceque profilemur. A Vobis aulem exposcimus ,
ut cum ad

Veslras redieritjs Dioeceses velitis eisdem fidelibus Veslrae \igilan-

tiae concreditis hos animi Nostri sensus Npstro nomine nunliare, il-

losque certiores faeere do paterha Nostra in illos carrtate , deque

Apostolica Benedictione ,. quam ex intimo corde profectam ,
et cum

omnis verae felicitatis vota coniunctam \
r
obis ipsis ,

Venerabiles Fra-

tres, el eisdem fidelibus impertire vehementer laetamur.

stretti di si gran fede Q pieta^ed ossjervaiiza ajSoi e a questa Caltedra di Pie-

tro, e compiendo a maggior gloria di Dio 11 Vostro minrstero, vi gloriate di

procurare con ogni studio la salute .
delle anime, e concordissJmi di affetti

e con ammirabil cura ed amore insieme cagli altrl Venerabili Fratelj|y Vescovi

di tutto 1' orbe cattolico^ e coi Fedeli commessi alle Vostve e la

cessate di lenire e sottevare per ogni guisa le nostre gravissinie ac

angosce. Per la qual cosa, auche in questa occasioue, o Venerabili FratelU ,

con amplissime parole e pubblicaraente professiahio i sens! del}' amanlissmio

-e gratissimo animo Nostro verso di Yoi, de'Yostri Colleghi e di tutti eziandio

I Fedeli. Da Yoi poi chiedjamo che quando sarete tornati alle voslre Diocesi,

vogliate ai Fedeli, affidati alia vosti'a vigilan^a, manifestare in nonie Nostro

qnesti sentinienti del Nos.lro animo, e renderli certi del Nostro paternp amo-
re per loro, e della aposto^ca Benedizione, che Noi dall' iniernp del cuore e

eol voto di ogni vera felicitaa Yoi, o Yenerabili Fratelli,.ed ai medesimi Fede-

li con grande gaudio impartiamo.

.v^*,":V. -i. ij^r",'.. : i ".l^i- ,..;v.-;.j
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INDIRIZZO PRESENTATO A SUA SANTItA

DAI VESCOVI PRESENT! ML COTOSTORO IN ROMA

BEATISSIME PATER

Ex- quo Apostoli lesu Christi sacro Pentecostes die Petro Ecclesia&

Capiti in oralione adhaerentes, SpirUum Sanctum acceperunt, et di-

vino eius impulsu acti
, cunctarum fere nationum A iris in Urbe san-

cta congregatis , unicuique sua lingua pptentiam Dei mirabilem an-

nuntiarunt, numquam, ut eredimus, a<l hanc usque diem tot eorum-

dem haeredes
',
iisdem recurrentibus solemniis , yenerandum Petri

Successorem, orantem circumsteterunt
,
decernenlem audierunt, re-

genlem roborarunt. Quemadmodum vero Apostolis media inter na-

scentis Ecclesiae pericula nil iucimdius accldere potait, quamdhino

Spiritu recens afllato as^istere primo Christi /in terris Vicario
; ita

nee nol)is praesenles inter Ecclesiae Sanctae angustias, anliquius

sancliasve aliud esse potuit , quam quidquid inest \eneralionis pie-

tatisquc erga Sanctitatem Tuam pectoribus nostris , ad pedes Beati-

tudinis Tuae deponere, simul et unanimiter dedarare, quanta prose-

BEATISSIMO PADUE

^ ''', ".

Da che, nel^acfo giorno diJPenteco$te, gli Apostoll di Gesii Cristo con-

giunti con Pietro nell' orazione, ricevettero lo Spirito Santo e dal suo impul-
se sospinti, ad uomini di quasi tutte 1& nation! congrtgati nella santa Citta ,

annunziarono nella propria favfilla di ciascheduno la mirabije potenza di

Dio ; non fu mal, crediamo, ins'mo a ques'to giorno ,
che lanti loro eredi nel

tornare dalla medesima splennita si jaccogliessero intorho al venerando Suc-

cessore di Pietro, assistendolo nella preghiera, ascoltandone i decreti, con-

fortandone il reggimento. In quella guisa poi che agli Apostoli, tra i pericoli

della nascente Chiesa
,
niuna cosa pote essere piii giocon,da ,

che 1'assistere
'

al primo Yicario di Cristo in terra
,

di recente compreso dal divino Spirito ;

coi a noi , tra le present! angustie della Santa Chiesa, niente altro riesce pifc

santo ed accetto
,
che deporr,e ai piedl di "Vostra Beatitud'me tutti i sensi di

venerazlone e di divozione, che verso la Sautita Yostra nutriamo ne^nostrl

petti ; e nello stesso tempo dichiarare unanimemente di quanta ammirazion<i
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quamur admiralione praeclaras , qiiibus Suprcmus Pontifex IS'osler

eminet, virtutes
, quantoque animo iis quae Petrus alter docuit

, vel

cjuac tarn firmiter stata rafaque esse voluit, adhaereamus.

Corda nostra jiovus
.
inflammat ardtor, vmdior fidei lux mcntem

iltomlnat , sanciior animam corripil amor. Linguas -nostras ilamrnis

illius sacri ignis vibrantes sentimus,, quae Mariae, eui assidebant

Apostoli, mittesimum cor ardcntiori pro hominuni salute desiderio

incendebamV'ipsos TWO Apostolos ad magnalia Dei praedicanda ira-

pellebanf.

Plurimas igittir agentes Beatitndini Tuae gpatias, quod nos ad Pon-

tificium solium diffidllimis hisce temporibus accurrere, Te afflictum

solari, nostrosque Tibi
, Gleri it<em ac populi nostrae curae commis-

sofiim anirm sGnsus aperire permiseris, Tibr uno ore unaque men-

te acclamamus, omnia fausta
,
cuncta bona adpreeantes. Vive diu,

Sancte" Pater, valeqtic ad C'atholicam regendam Ecclesiam. Perge,
ut facis, earn Tuo robore tueri, tua prudentia dirigcre, Tuis exor-

nare virlutibus. Praei nobis, ut" bonus Pastor, dxemplo , oves et

agnos coelcsti pabulo pasce, aquis sapienliae coelestis refice. Nam
Tu sanae doetrinae nobis Magister, Tn-unitatis centrum, Tu populis

lumen indeficiens
,
a divma Sapientia praeparatum. Tu Pelra es, et

ipsius Ecclesiae fundamentum
,
contra quod inferofum portae num-

slamo colpiti verso le preclare virtu, di cni rifulge il nostro Supremo Ponle-

fiee, e con quanto animo aderiamo a eio ch ir nuovo Pietro c' insegna e so-

lidamente stabilisce e corrferma .

Un TIUOVO ardore c'infiamma i cuori, uaa<iiiu vivida luce di fede c'illumina

lamente, un piusanto amove ci invade 1'anima. Sentiamo le nostre lingue
vlbranti fiamme di quel sacro fuoco, che ilmitiss'rtno cuore di Maria, circou-

data dagli Apostoli ,
accendeva <li piii ardente desiderio per la salute degli

uomini, e spingeva gli stessi Aposteli a predicare le grandezie di Dio.

Rendendo dunqne moltissime gra'zie a Vostra Beatitudine per averci dato

occasione di aecorrere al soglio pontificio in questi diflicilissimi tempi , per
-eonsolarvi afflitto e.manife&tarvi i sensi dell' animo nostro e del Clero e d'el

popolo ,
commessi alia nostra cura

,
a Voi acclamiamo con ima sola hocca e

con un solo cuore, augurandovt ogni letjlzia ed ogni bene. Vivte lungamen-

te, 6 Santo Padre, e vlvetesano al reggimento dclla cattolica Chiesa. Con-

tinuate, siccome pur fate, a difenderia colla vostra forte/za,^a dirigerla colla

vostra prudenza ,
ad ornarla colle vostre virtu. Andateci innanzi

,
come il

buon Pastore coll'esempio, pascete le pecore e gli agnelli coi pascoli cclesti,

refiziateli colle acque della celeste sapienza, Glacche Voi siete a noi maestro

delta santa dottrina, centra delVuhUa,4ume hideficiente ai popoVi, preparato
dalla divina Sapienza. Voi siete la pietra e il fondamento della Chiesa, contro
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quam praevalebunt. Te loquente ,
Petrum audimus , Te decemente,

Chris to obtemperamus. Te miramur inter tantas moleslias totque

procellas fronle serena el imperturbato animo sacri muneris partibus

fungentem, invictura et erectum.

Dum'tamen iustissima in his gloriandi nobis suppelunt argumen-
ta : non possumus quin simul oeulos ad Iristia couvertamus. Unde-

quaque enim menti nostrae se sistimt immania eorum facjnora , qui

pulcherrimam Italiae terrain, cuius Tu
, Beatissime Pater, columen

es et decus
, misere Yastarunl, ipsumque Tuum ac Sanctae Sedis

principatum ,
ex quo praeclara quaeque in civilem societatem veluti

ex suo fonte dimanarunl, labefactare ac funditus evertere connitun-

tur. Nam neque perennia saeculorum iura, neque dkrturna regiminis

pacifica possessio, neque tandem foedera totius Europae auctoritate

sancita et confirmata impedire poluerunf, quominus omnia susdeque
yerterentur

; spretis legibus omnibus, quibus hactenus suffulta stabant

imperia.

Sed ul ad nostra propius accedamus,Te, Beatissime Pater, iis-

provinciis, quarum ope, et digmtali Sanctae Sedis, et totius Eccle-

siae administrationi aequissime providebatur, nefario usurpatorum
hominum scelere

, qui non habent nisi velamen malitiae libertatem,

\\ quale le porte dell' inferno non prevarranno giammai. Se Yoi parlate udia-

mo Pielro
, se Voi deoretate obbediamo a Crlsto. Voi ammiriamo in mez/o

a si grand! molestie e a tante procelte ,
che coa fronte serena e con ammo

imperturbato, costante e sublime adempite le parti del sacro vostro ministero.

Se non che
, nientre ci abbondano giustissime ragioni di gloriarci ;

nom

possjamo nello stesso tempo fare a meno di volgere gli occhi nostri a cose

tristi. Imperocehe da ogni parte-si- parano dinanzi alia mente nostra gli enor-

mi deiitti di coloro, i quali questa bellissima terra d' Italia, di ciii Yoi
,
Bea-

tissimo Padre, siete sostegno e <lecoro, miseramente devastarouo, e lo stes-

so principato Yostrp e della Santa Seder, da cui ogrii cosa preclara quasi da

sua fonte sgorgo, si centendono di crollare ed abbattere da' fondamenti. Con
cio sia che n^ i perpetui diritti del secoli, ne la pacifica possessione di gover-
no per si gran tempo goduta, ne finalmente i patti sanciti e raffermali per
1'autOrita di tutta Europa, poteronp impedire che ogni cosa non. andasse in

soqquadro; sprezzatele-leggi tutte, colle quali finora si .reggevano slabili

gl' imperi.
Ma per fatci piii vicini alle cose npstre, Yoi, o Beatigsimo Padre

, per ne-

fanda scelleratezza di uomini usurpatori, i quail non professano liberta, senon

per velame dim alizia , veggiamo spagliato di -quelle province , per mezzo

delle quali yeniva giustamente provveduto e alia digniU della Santa Seite,,
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spolialum cernimus. Quorum iniquae violenliae cum Sanclitas Tua

invictissimo animo obstilerit, plurimas ei gratias ,
Catholicorum

omnium nomine, censemus rependendas.
Givilem enim Sauctae Sedis principalum ecu quiddam neces.sarium

ac providentc Deo manifest inslitutum agnoscimus; nee declarare

dubitamus, in praesenti rerum humanarum statu, ipsum hunc prin-

cipatum civilem pro bono ac libero Ecclesiae aniinarumve regimine
omnino requiri. Oporlebat sane totius Ecclesiae Caput, Romanum
Pontificem, nulli Principi esse subiectum

,
imo nullius hospitem; sed

in proprio dominio ac regno sedentem, suimet iuris esse, ict in

nobili , tranquilla et alma libertate catliolicam Fidem tueri ac pro-

pugnare,- totamve regere ac gubernare christianam Rempublicam.
Quis autem inficiari possit in hoc rerum humanarum , opinionum

inslitutionumque conflictu necessarium esse ul servelur exlrema ia

Europa medius tres inter veteris mundi conlinentes quidam \eluti

sacer locus
, et Sedes auguslissima ,

unde populis, principibnsquc
vicissim oriatur vox quaedam magna potensque, vox nempe iustitiae

ct veritaiis. , nulli favens pi-ae caeleris ,
nuHius obsequens arbitrjo r

quam nee lerrendo wmpescere ,
nee ullis arlibus quisquam possit

circumvenire?

ed aM' amministrazione della uuivei'sa Chiesa. Alia cosloro iniqua violenza

avendo la Santita V'ostra resfstito con animo invittissimo
,
noi giudichiama

ilov^rgliene renders le maggiori grazie cbe si possano ,
in nome di Uilti i

Cattolicr.

Attesoche noi riconosciamo H civile principato della Santa Sede, come
un* appartenenza necessaria y e nranifestamente istituila dal provvido Iddio ;.

ue dubitiamadi dichiarare, che questo islesso civil principato,,nella presen?-

te condizione delle cose umane, e del tutto richiesto pel diritto e libero regr

gimento della Chiesa e delle anioie. Per fermo era d'uopo che 11 Romano Pon-

tefice, .Ca.pb di tutta la Chiesa, non fosse suddito di nessim priucipe, anzi dt

nessuno fosse ospite ;
ma sedendo in proprio dominh) e regno, avesse piena

balia di se, ed in nobile, tranquilla ed alma liberta.difendesse la Fede cattoli-

ca, e propugnasse ,
e tutta reggesse e goveruasse la cristiana repubMica.

Chi poi potrebbe negare che in. questo conflitto di cose uman'e
,

di opinio-

ni e d' istituti non s\s necessario che In sui confini di Europa, in mezzo ai tre

contlnenti del vecchio mondo, si conservi un luogo come sacro, e Sede au-'

gu'stissima, da cui ai popoli ed ai principi alia lor volta si faccia sentire una

gran voce e potwite, voce cioe di giustizia e di verila ,
di nessuno favoreg-

giatrice in preferenza di altri
,
non ligia all' arbilrio-di chicckessia

,
la quale

niuno possa comprimere col terrore
,
ne circonvenire con arlifizio di sorta

alcima?.

Serie V, vol. 77, /aw. 294. 46 12 Giugno 1862
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Oui porro vcl hac vice fieri, potuisset, ut Ecclesiae Anlislitos

seeuri hue ex toto-Orbe adcurrerent
,
cum Sanclitate Tua de rebus

gravissimis acluri ,
si ex tot et tarn diversis regionibus gentibusque

conftuentes
, prindpem aliquem invenisscnt his oris dominantem

,

qui vel principes ipsorum in siispicione haberet, vel illis, suspectus

ipse, adversaretur? Sua sunt etenirn et christiano* et civi officia:

hand quidem repugnanlia; inter s-c
,
sed diversa tamen : quae adim-

pleri ab Episcopis qnomodo possent ,
nisi perstaret Romae civilis

principatus, qualis esl Pontificum, iuris alieni omnino immunis , et

centrum quodammodo universalis coneordiac ,
nihil ambitionis hu-

manac spirans, nihil pro terrena domin'atione meh'ens?

Ad liBerum ergo Pontificem Regem venimus liberi ,
Ecclesiae

rebas utpote Pastoros
,

et patriae utpote cives bene et aeque consu-

lentes, neque Pastorum, neque civium officia posthabentes.

Quae cum ita sint
, quisnam principatum ilium tarn vctcrem ,

. tanta auctoritate, et tanla necessitatis v| oonditum, audeat impugna-
re? Gui, si vel ius illud humanum, in quo posita est principum
securitas populorumqae libertas altendatur

, quaenam alia potestas

possit comparari? Quae tarn vcnerabilis et sancta?-Quae sire pristi-

E' yeraraente in qual mode pur questa volta si sarebbe potuto ottenere che I

Pastori della Chiesa slcuri rpia concorressero da tut?o 1'orbe, per trattare

colla 'Santita Yostra dl gravissime cose, se race ogliendosi da tante e si di-

verse regioni e genii avessero trovato dominante in queste terre aleun prin-

cipe, il qtiale o avesse in sospotto i loro principi, o egVi medesimo fosse a

questi sospetto ed avTerso? Imperocehe corrono al oristiano'e al cittadino

proprii doveri
, non certamerite coiltrarii trA loro, ma nomliraeno diversi

,
i

quali in che modo potrebbero compiersi da' Vescovi se in Roma Don sussi-

stesse un civil principat6, quat e quello de' Pontefici, del tutto franco da di-

ritto altrui, e centre in certa guisa della universale concord! a', che non

sentisse nulla di umana ambizione
,
nnUa imprendesse per desiderio di do-

minazione terrena ?

Adiinqne al libeto Pontefice Re liberi ne veniramo, alle cose della Chiesa

come, Pastori
,
e alia Patria come cittadini

,
direttamente e. giustamente

provvedendo, non ponendo in non cale il doverc ft^ di Pastori ne di cit-

tadini .

Le .qyali cose cpsi essendo, chi mai osera impugnare questo principato

cosi antico, e fondato sopra basi cosi salde di autorita e di necessita? E qual
e malaltra potefla', che, avuto riguardo' anche, a quel diritto umano, in cui

e riposta la sicurezza dei principi e la liberta del popeli , possa a tal princi-

pato paragonarsi? quale, che sia altrettanto santo e venerabile? qual mo-
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Bis sive recentioribus saeculis monarchia vel respublica iuribus tarn

auguslis, tarn antiquis, tarn inviolabilibus possit gloriari? Quae omnia

si semel et in hac Sancta Sede despecta atque proculcata fuerint
,

quisnam yel priticeps de regno ,
vel respublica de territorio possint

esse securi? Ergo, Sanctissime Pater, pro religione quidem, sed'et

p|-o iustitia , iutibusque ,

?

quae sunt inler genles rerum liumanarum

fundamenta, contendis atque decertas.

Sed de hac tarn gravi causa yix nos decet araplius verba proferre,

qui Te de ipsa non tarn dissereirtem quam docentem saepe saepius

audjvimus. Vox elenim Tua, qaasi tuba sacerdotalis, tpti Orbi clan-

gens jiroclamaTit ? quod singular! pror&us divinae Pravidenliae

consilio factum sit, ut Romanus Pontifex
, quem Chris tus lotius Ec-

clesiae suae Caput Ceiitrumque constituit, civilem assequeretur prin-

eipatum 1; ab omnibus igitur nobis.essc pro certissirao leuendum

non forluito hoc regimen temporale Sanctae Sedi accessisse , sed ex

speciali dwna disposilrone illi esse tributuin , longave annonim se-

rie, unanimi omnium regnonim et impcriorum consensu
,
ac paene

miraculo corroboratum et conservaium.

narchia o qual repubblica , negli aiitichi o nei moderni tempi , puo vantare

dirltti cosi augusti, cosi antichi ed inviolabili ? fe se tutti quest! titoM ven-

gano una vdlta dispregiati e calpestati anche in questa Santa Sede, qual prin-

cipe oggimai potrti essere sicuro del suo re^gno, o qual repubblica del suo

territOFio? Vpi pertanto, Beatissimo Padre, combattete per la religione bensi,

ma al tempo stesso per la giuslizia e per quei dirHti che sono i fondamenti

delle societa tirnane.

Ma intorrto a si grave argomeuto a noi quasi uon convienejl parlare piu a

lungo, dopoche abbiamo udito Voi ragionarne piu volte come maestro. Im-

perocche la Vostra voce, a guisa di tromba sacerdotale, squillando a tutto 11

mondo dichiaro essere avvenuto per singolarissimo consiglio dlla divina

Provvideraa, che 51 Romano Pontefice
,
costituito da Crislo Capo e Centro

di tutta la sua Chiesa
, conseguisse il principalo civile , ; eppero da noi tutti

doversi tenere per certissimo, che laf Santa Sede, -non per fortuito accidente

ebbe questa temporale signoria ,
ma che per ispecial disposizione di Die a

Lei fu toncessa
,
e per lunga serie d'anni

,
con unanime' consentimento di

tutti 5 regni ed imperi ,
e quasi con aperto miracolo le fu confermata e con-

servata.

1 Lit. Ap. XXVI MaT. i860 p. a. S. Alloculio XX lun. 159 p. 6. Encycl.

XIX luu. I860 p. 4. Allocutio XVII Dec. 1860.
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Alto pariter el solemn! eloquio declarasti ; Te civilem Romanae

Ecclesiae principatum eiusque iemporales possessiones ac iura ,

quae ad universum catholicum orbem pertinent, Integra etinviolata

constanter tueri, et senary velle; immo Sanctae Sedis Principalns

Beatique Pelri patrimonii tutelam ad omnes Ciatholicos pcrtinerc ;

Teque paralum esse animara potius ponere quamlianc Dei, Ecclesiae

ac iustitiae causam ullo modo deserere 1
. Quibus praeclaris verbis

nos acclamaiites ac plaudentes respoudemus ,
nos Tecum el ad car-

'Cerem'et ad mortem ire paratos esse
; Teque humiliter rqgamus, ut

in hac conslantia ac firmissimo proposito maneas immobilis, Angelis

et hominibus imlcti animi el summae virtulis spectaculum faclus.

Id etiam a Te.postulat Cbristi Ecclesia, pro cuius feliciori regimine
Romanis Pontificibus ciyilis pvincipatus providentissime fuit attribu-

tus, quaeque adeo sensit eiusdem tutelam ad ipsam pertinere , ut .

Sede olim Apostolica yacante , gravissimis in angnsliis , temporale^.

Romanae Ecclesiae possessiones omnes Constantiensis Concilii. Pa-

tres, uti ex publicis patet documentis , in unum adminislrarent
;

id postulanl Chris ti Fideles per omnes terrarum Orbis regiones

dispersi, qui libere ad Te venire, libereque conscientiae suae con-

Con alte e solenui parofe Voi dichiaraste parimente: Essere Voirisoluto a

costautemente difendere e couservare intero ed inviolato il civile Principato

della Chiega Roraana.e i suoi temporal! possedimenti e dirilti ,
cui e iriteres-

^ato tutto l :orbe ^attolico
;
anzi a tutti i. Cattolici appaitenere la tutela del

principato di/S.Sede e del patrimonip del^eato.Plelro; eft essere Yoi pronto

a dar la vita piuttosto che abbandonare in uiuna guisa questa causa, che e la

causa ,di Dio, della Chiesa della giustizia . Alle. quali stupende parole noi

.acclaniaudo e plaudehdo rispondiamo. anche noi essere pronti ad.andar con

Voi in prigione ed alia morte ;\ed um'umente Yi- preghiamo di durare immo-

bile in questa eostanza e in questo fermtesimo proponimento, rendendovi

>cosi agli Augeli ed'agli uomini spettacolo. di ankno invitto e di virtu somma.

Questo pure da Voi dimanda la (ihiesa di Crlsio', per cur meglio governare fu

ai Romaui Pontefici conferito da special prdvvidtenza il civile principato,, ed

-ella fu si persuasa essere suo dovere ii lutelarlo, che, \ acando una volta la

Sede Apostolica ,
in tempi travagliosissimi ,

i Padri'del Concilio di Costanza .

come consta dai pubblici document! , presero ad ammiuistrare in commie

tulte le temporali possession'! della Chiesa Rbmana ; questo domandano i fe-

deli di Cristo, sparsi per tutte^le regioni della terra, che-Vamano di aver li-

bero a Voi Taccesso e libera la via di provvedere alle proprie coscienze ;

.,/: ;-' '."-.''- '/-,;:;. .r. 4^1,^1 :.ut^l
'

1 Epist. Encycl. XIX Ian. I860 pag. 7.. 8.
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sulere gesliunt; id denique ipsa chilis deposcit societas,, quae ex

*Tui regiminis subversions sua ipsa nutare sentit fundaraenta.

Seel quid plura? Tu tandem aliquando sceleslos homines et bono-

rum ecclesiasticorum direplores iuslo iudicio damnans orania quae

palraverant irrita et milk proclamasii
1

;
actus omries ab iis

intentalos illegitimos omnmo et sacrilegos esse decrevisti 2
;

ipsosque talium facinorum reos poem's ol censuris ecclesiasticis ob-

noxios iure ac merito dcclarasti 3.

Hps tarn graves Tui oris sermones , lamve praeclara gesta no-

jstrum est reverenler excipere,, usque plenum assensum renovare.

Sicuti enim corpus capiti ,
cui iungitur membrorum compagine una-

que vita ,
in omnibus condole) , ita nos Tccum consentire necesse

=est. Tibi in omni Tua hac acerbissima afflictione, sic coniungi-

mur , ut quae Tibi pati contingat ,
eadem et nos , amorls cohsensu ,

patiamur; Deum inlerea supplices invocamus, ut tarn iniquae re-
* rum perturbation! linem ponal , Ecclesiamque Filii s\ii sponsam ,

tani misere expoliatam ac oppressam pristino:decori ac liberlati re-

stiluat.

questo dimanda Tinalmente la slessa civile societa
,
la quale pel rovescia-

mento del Vostro governo sente che vacillerebbero le sue stesse fonda-

menta.

Ma che pin? Voi alflne condannando con giusto giudizio gli scellerati rapi-

natori dei beni ecclesiastic!, sentenzlaste irrite e nulle tutte le cose da loro

commesse ^clefmiste affatto illegittimi e sacrileghi tutii gli atti loro; esie-

prite rei di tali deli tti ii dkhiaraste giustissimamente incorsi nelle pence cen-

sure ecclesiastiche.

Nostro dovere e accogliere rlverentemente quest! cosi gravi discorsl dalla

Vostra bocca e questi Vostri atti cosi preclari, ead essf rinnovare il nostro

pierio assentimerito. Imperocche become il corpp in tulto patisce insieme col

capo, altpaale e congiunto per la compagine delle membra ejier la iinita della

vita; cosi a noi e necessario qhe con Voi consentiamo. ETd in lutta qUesla Vo-

stra acerbissima aftTizione', noi cosi ci congiungiamo a Voi, 'che per consenso

di amofe le medesiffie cos? patiamo, che Voi patile ;
e frattanto invochiamo

supplichevoli Iddio, acctocche a questa,cosi inio^ua turbazipne di cose ponga
mi termine, e ritomi la Chiesa Sposa del sno Fiigliiioto, tanto oppressa e spo-

gliata, al primiero decoro e alia primiera liberfa,

1 Allocutio XXVI Sept. 1859 p. VII,

2 Allocutio XX lun. 1859 p. 8,

3 Litterae Apostolicae XXVI Martii'1860.
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Sed minim nobis non est tarn acriter, el infense Sedis Apostolicae

iura impeti et impugnari. lam enim a pluribus annis, eo devenit

noimullorum hominum insania /lit non amplius singulas Ecclesiae

doctrinas reiicere , Tel in dubium revqcare coiientur; sed totampe-
nitus veritatem chrislianam , christianamque rempublicam funditus

evertere sibi proponant. Hinc impiissima tentamina vanae scientiae r

falsaeque erudilionis contra Sacrarum Ljtteramm doctrinas , ipsa-

rumque iiispirationem ;
hinc malesana sollieiludo iuventulem Eocle-

siae matris tutelae subtraclam quibusvis saeculi erroribus
,
vd se~

clusa saepius onini religiosa institulione , imbuendi; hinc novae

eaeque perniciosissimae de soeiali, politieo aecjue. ao rcligioso rerum

ordine theoriae , quae impunc quaquayersus spargunlur ;
hinc mul-

tis familiare iu his .praesertim oris, Ecclesiae auctorilatem spcrnero r

iura sibi vindicare
, praeccpta proculcarc ,

ministros yilipendere ,

cultum/deridere, ipsos de Religione errores
,
imo ecclesiasticos quo-

que viros in perditionis \iarn misere abeuntes laudare ac in ho-*

nore habere. Venerabiles Antistites ac Del Saeerdotes exauctoran-

tur, exulare coguntur, aut in carceres detrudunlur; quinimo ante

tribunalia civilia
, pro constantia in sacro ministerio obeundo

,
con-

tumeiiose pertrahuntur. Gemnnt Chrisli Sponsae suis expulsae te-

ctis, inedia fere consumptae, vel cilo consumendae : viri religiosi

. .
. ;.,*< :..'. ;

''
I'J^J ,i

Ma noi non ei meravigliamo, cbe i diritti della Sede Apostolica sieno inve-

stiti ed impugnati con taata acrimonia e veemeuza. Perocche gia da molti an-

ni la insania di alciini uomini e giuutfe a tale, cl>f costofo non piii si sforzano

di rigettai'e o di rivocare in dubbio le ^ingole do-ttilne della Cniesa ; ma si

propongono di sovvertire affatto dalle fo.ndamenia ogni verita eristiaua, e tut-

ta intera la cristiana repubblica. Quindi gli empissftni saggidiuna vanascien-

za e di una falsa efudizione contro 1 dottrine delle Saqre Lettere e la loro

mspirazione; quindi lastessa solleoitudinad'informare la gioventii, sottratta

alia tutda della madre Chiesa
,

in tutti gli errori del secolo, privandola

spessb d'ogni religiosa educazione; quindi le nuove e pernlciosissime teorie

intorno-all'ordine soeiale, politico e religioso che a mano salva da per tutto

si diffondono ; quindi 1'uso familiare a molti specialmente in quest contrade

di sprezzareTautorita della Ghiesa, di usurparne i diritti, di calpestarne i

precetti, di vilipenderne i, ministri, di scbernkne 51 culto, e di encomiare e

di tenere in onoranza gli errori circa la Religione, dual ancora quegli .eccle-

siastici che vanno miseramente per la via della perdizione. I Venerabili Ye-

scpvi e i Sacerdoti di Dio sono esautorati, costretti,ad esulare, e rinchiusi

nelle prigioni ;
e per giunta tradotti obbrobrlosamente iimaiizi ai tribunal!

civili, per la loro c'ostanza uell' esercizio del sacro miuistero. Gemono le

spose di Cristo cacciate dai loro tetti, quasi cbe consunte dall' inedia, o ins
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ad saeculum imiti remeare cogfinlur ,
sacro Ecclesiae patrhnonio

violcntae manus iniiciaiatur; pesshnorum librorum, ephemeridum,
et imaginum colhtvie ,

fidet ; moribus
, vefifeft, ipsi rerecundiae

continuum asperrimuinque bellum infertur.

Sed (fHi taKa moliuntur, optime nonmi'm Sancia Sede
,

velut in

afce inexpugnabiJi ,
robiir ac vires omnis veritalis ac iustitiae incsse,

quibus retundantiir hostium impetus; ifei esse speculam, ex qua

\igiles Summi Custodis ocvili pavatas Insidias a longe conspiciunt ,

suis annuntiandas cwmiiilitombus. Hihc odium implacabile ,
hinc ,

insanabllis livor, hkic contimmm scelestissimorum hominum stu-

dium
,

uft SanetaiH Romanam Ecdesiam eisq\ie Sedem deprimdnt ,

ae.si fieri uniquam' possot, prm-sus exsoindant.

X}u$ ,
Beatissimc PatcF

, talia Conspieieng, vel eliam recensita

audiens sibi temperet a lacrymis? lusto igitur dolorex;oiTeptl oculos

ae manns ad coelos levamus, Divinum ilium- Spiritura, tolo mentis

affeclu implorantes ,
ut qui hac die olim naseentcm^ Ecclesiam sub

Petri regimine sanctrfieavit el roboravit; earn nunc, Te Pastore, Te

Puce-,rtetetur', amplict ac glorificet. Tostis sit Yotorum quac nun-

npamus ,
Maria per Te Immaculatae titulo hoc ipso in loco solemni-

ter aucta; tesles hi sacri cineres quos- yeneramur Sanctorum Roma-
i . . , .

'"

procinto d'essefne conswnte : -i religiosi sdno'costretti mal loro grado a ri-

tornare m\ secolo
;

^1 ttianomette 51 sacro'patfiraonio della Chiesa con una

<colluvte di pess^mi li'bri
, giarnall eel immagini ,

si fa gxterra- cqntinua ed

asprissinia alia FMe, ai costumi, alia verita ed alia stessa verecondia.

SenoncHe 1 macchuialorl di tali cose sauna benissimo che nella Santa Se-

de, siccome in rocca inespugnabile, fe il vigore e la forza di ogni verita e

giustizia, con cui viene rotto 1'impeto del iTemici; cUe quiyi e la vedetla, dal-

la quale I'occhio vigilante del Sommo Custode osserva da lungi le insidie

preparate, per ammomme i suoi cpnimHUQiii. Qnmci t'odio irtiplacabile, quin-
cl V "rasanabile livore

, quinci' !' incessante studio di scefleratissitni uominl

per deprimere la Santa Romana Chiesa e la Sede di lei, e, e fosse mai possi-

bile, per abbatterla del tnho.

Chi e, Beatissimo Padre/ che In vedere tali cose o anchesolo frt udirle rac-

contare-sl possa temperare dal piangere? Pertanto compresi da glusto dolore,

al cielo solleviamo gli oochi e lenlani, implorando con tutto 1'affetto dell'ani-

mo 51 divino Spirito, aflinche siccome egli in qnesto gioYno santiflco gia e

corroboro la nascente Chiesa sotto il.reggimento di P5etro
;
cosi h difenda,

1'accresca e la glorifichi era che Voi ne siete Pastore e Duoe. Sia testimone

deiyoti che facciamo, Maria, che Voi in qiie^to rtedeslmo luogo fregiaste

del titolo d'lmmacolata: sieno testimonii queste sacre ceneri, che veneriamo,
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nae Ecclesiac Patronorum Pelri 6t Pauli, testes venerandae exuviae

lot Pontificum, Martyrum ac Confessorum, quae hanc ipsam, quam

premimus terram
,
sanctam reddunt

;
tested tandem praecipue nobis

adstent Sancti isti
, qui Coelilum Qrdinl liac ipsa die supremo Tuo

iudieio adscripti, hodie Ecclesiae lutelam novo titulo sunt susec-

pluri , primasque Omnipotent! Deo preces pro Tua (fuoque incolu-

mitate suis de altaribus obialuri.

Adstantibus igitur islis omnibus
,
nos Episcopi ,

ne illud impielas

vel ignorare simulet, vel audeat denegare , errores quos Tu damna-

sti, damnamus, doctrinas novas et peregrinas, quae in damnum
Ecclesiae lesu Christ! passim propajantur , deteslamur et reiici-

mus
; sacrilegia , rapinas , immunitatig ecclesiasticae violaliones,

aliaque nefanda in Ecclesiam, Petrique Sedem commissa reproba-
mus et condemnamus. .ji^l

.,

Hanc vero protestattonem , quam pubblicis Ecclesiae labulis ad-

scribi pelimus , Fralrum eliam nostrorum, qui al)sunt, nomine, lulo

proferimusi she eorum qui ,
tot inter angustias, \i detenti domi

hodie silent ac plorant, sive qui gravibus negoli^s, aut adversa \a-

letudine impediti ,
nobiseum hodie adesse nequiverunt. lungimus

insuper nobis fidelem nostrum Clerum ac populum , qui eodem ac

del Sapti Pietro e Paolo, Patroui della Chiesa Romana: testimouii le venerau-

de spoglie di tanti Pontefici, IkJartiri e Confessori, i quali santificauo questa
stessa terra che noi calchiamo: iiifnie cl siano testiinonii principalmente que-
st! Santi, i quail anaoverati hi questo inedesimo giorno per yoslro giudizio
uell' ordine del Celesti

, oggi per uu jmcuv o titolo assumerauiM) la protezione
della Ghiesa', ed all' Onnipotente Iddio dai loro altari offeriranno le prime
loro suppliche ancora per la vostra incolumita.

Essendo eosi tutte le sopraddette cose, iioi Vescovi, aflinche 1'empietanoD

linga di cio ignorare, ne ardisca di negarlp, condanuiamo gli errori die ave-

te condannato; detestiaiiio e rigeltiamo le nuove e slrane dottrine, le quali a

danno della Chiesadi Gesii Gristo ogtii di si van divulgaudo; ripro\iamo e

condanniamo i sacrilegi, le rapine, le viqlazioni della imnmnita ecclesiastica,

e le altre nefandezze commesse coutro la Ghiesa e contro la Sede di S. Pietro.

Questa protesta poi, la quale dimandiamo che venga inserita nei pubblici
fasti della Chjesa, con ogui sicurezza noi la proclamiaaio nel nome altresi dei

nostri Eratelli assenti ;
sia di quelli ,

che in mezzo a taiite angustie, ratte-

nuti per forza, piangono oggi nel .sileuzio delle loro dimore
;
sia di quel-

li, che impediti da gravi negozii, o da lufermita, non poterono oggi trovar-

si qui insieme con noi. Yi congiungiamo alti'esi "il nostro fedel CJero ed H

popolo, che animati verso di Yoi dal medesimo amore che noi, dfllla mede-
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nos inTe amore, eadera pia reverenlia animali, suum in Te stu-

dium . qua precibus sine intermissione fusis
, qua opibus in Obulo

S. Petri mira, ut plnrimum, largitate oblatis luculentissime com-

probarunt , probe scientes sacrificiis suis id quoque curari , ut dura

necessitatibus Supremi Pastoris consulitur, simul et eiusdem liber-

tati servandae prospiciatur.

Utinam adcommunem hanctotius Obis chrisliani, imoomnis so-

cialis ordinis causam in tuto locandam universi populi conspirarent!

Utinam intelligerent crudirenturque Reges et saeculi potestates,

causam Ponlificis omnium principum regnorumque esse causam, et

quo lendaut nefarii adversariorum eiusconatus, ac tandem novissima

providerent !

Utinam resipiscereht infelices illi aliquot ecclesiastici et religiosi

\iri qui vocationis suae immemores debitam Ecclesiae Praesulibus

obedientiam denegantes , atque ipsum quoque Eeclesiae magiste-

rium temere usurpantes, in viam perditionis abierunt !

Hoc a Domino Tecum flentes , Beatissime Paler ,
enixe alque ex

corde exoramus, dum ad Tuos sacros pedes provoluti, a Te robur

coeleste expetimus , quod apostolica ac paterna Benedictio Tua

valet impertire. Sit haec copiosa et ex intimis penetralibus Cordis

.
-

sima pia riverenza, hanno splendidissimamente dimostrato al rnondo tutto il

loro studio in favor vostro
,
sia colle preghiere porte incessantemente al-

1'Altissirao, sia colle offerte del Denaro di S. Pietrp, per lo piii con mirabile

libe'ralita ; persuasi com' erano che coi loro sacrificii non solo ottenevano

di provyedere ai bisogni del Supremo Pastore
,
ma concorrevano altresi *

conservare inlatta la sua liberta.

Piacesse a Dio che tHtti i popoli dell a terra riunissero i loro sforzi per as-

sicurare questa, che e la causa di tutto 1' orbe cristiano, anzi dell' iutero or-

dine sociate !

Piacesse a Dio che i sovrani e le potesta del secolo intendessero e si con-

vincessero, che la causa del Pontefice e la causa di tutti i Principi e di tutti

1 regni ! Intendessero dove mirino git sforzi del loro avversarii e presen-

tissero finalmente a qual termine sieno questi per riuscire.

Piacesse a Dio che rinsavissero quei pochi infelici
,
ecclesiastici e reli-

giosi , ehe dimenticata la loro vocazioue
,
e negando la obbedienza dovuta

a loro Prelati, e temerariamente usurpando fin lo stesso Magistero delta

Chiesa, si giftarono nella via della perdizioue !

Tanto iioi, Beatissimo Padre, con insistenti e sincerissime preghiere, e mi-

schiando le nostre alle vostre lacrime, dimandiomo da Dio; mentre prostrati

innan/i ai voslri sacri piedi ,
chiediamo da Yoi quella foria celeste , che sa

concedere la vostra paterna ed apostolica Benedizione. Sia essa copiosa, e
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Toi largiter effluens, ut non tantum nos, sed abseules quoquc di-

lectissimos Fratres
, iteraque Fkleles nobbs commissos krigel ac

perfundat. Sit talis quae nostrbs et tothis Qr'bis dolores leniat et

demulceat ,
infirmiiatem sublevet T operam ao laborem foecunclet ,

feliciora demum Ecclesiae <Sanctae Dei teinpora . aoceleret.

Romae hac die VIII meiisis lunii, anno Domiui MDCCCLXIL

Marias Card. Matter Episc. 'Ostlensis t Veliterneiisisi

Constantiuus C?tr<J. Patrizi. Episc* Pottueiisis et S. Rujiflaq; '.

Aloisius Card...Amat Episc. PrAeiiestiaus.

Antonius Maria Card. Cagiano de Azevedo Episc. Tusculaiius.

Hieronymus Card. B'Andrea Ej)isc. Sahmensis.

Ludovicus Card. Altieri Episc. Albanensis.

Engelbertus Card. Sterokx A?chiep. Meehfiniensis. -(MaMnqs}

Ludovicus focobus Mauritius Card. DeBonald Archiep. Lugdujijeusis.

Fridericus loannes loseph Card. , Schwai'zeuberg Archiep. Pragensis.

Dominicus Card. Carafa de Traello Archiep. Beneveiitanus.

Xyxtus Card. Riario Sforza Archi^p. Neapolitanus.

lacobus Maria Ant. Caesar Cai*d-. Mathieu Archiep. Bisuritiniw. (tiesancon)

Thomas Card, Gousset Ai'ohiep. Rhemensis.
''

\'\h

Mcolaus Card, ^'iseman; Archiep./Wesjjaoua^elrieusis. ( WesHitinxter)

Francbcus Augustus Card. Donnet Archiep. Burdigaleusis. (Bordemu:)

loannes Card. Scitowski Archiep. Strigonieiisis.

'

Franciscus Nicolaus Maddalena Card. Morlot Archiep. Paiisiensis,

Joseph Maria Card. Milesi Abbas Commend, et Ordinarius Trium Fontium.

Michael Card. Garia Cuesta Archiep. CompostellaHus.

Caietanus Card. Betlini
vEpisc. ViterhLensis et Tuseanenas. ' <^ <j

Ferdinaiithis Card. De la Puent& Arehiep. Burgensts. (Burgos}

MelchiaUes FeiTisi Patr. Costanttuopolitanus.

Carolus Belgrade PaUu. Antiochenus.

loseph Trevisanato Patr. Yenetiarum.

Thomas Iglesias y Baircooes Patr. Indiarum O&eideataliuou -^ A y

Antonius Hassun Primas Gonstantinopolitauus rit. araien.

Aloisius Maria Gardelli Archiep. Achri.densis. (Acrida, Macedon: L p.)

Stephanus Missir Archiep. Hier-enopolitanus rit. grace. (JrenQpoli i. p )

Latirentius Triodie ArchJep. Babiloftensiis LatlhorunL- :**;
;

.

'

-ivyi <-i'W'.-u fp >Tt<?'.'M)
;

T'1.ul>' <f> onn((fry</<>f. ,fiv^',.- _.ft-;;-ii'i I'M
r.:i"+ij|Trif('<9lfr

v
'fUift|':-J hWfjh'^ll!

* >-l*t$fyi:>.-*'$ \'fit}-Tbtt .?Vi((!| H*fr]v )>if>.i>B*flfi rf-t-e(H ..

pienamente proceda dal piii intimo e pwrfondo dfel vosti'o cuore, perche non

solamente no5, iiwancora i nostrt dilettissimi FratelH asseirti, e tiitti i fedeli

affidati alle iiostre cure largamente 5rroi:i etl inondi. Sia essa tale-che leni-

sca e ricohforti le nostre affizioni e 5 'dolor! del "tnondo tutto; rinfrancfii la

tlebolezza, secondi 1'aperoso zelo, ftnaimente affretti tempi piii felici alia Sa-

crosanta Chiesa di Dio. .'p w 'f K<I ojowb^ufc Ont^ ivjff'

Roraa qnegto di YHr di Giugtio, Tanno 4eF Signore ilBCGCLXII.
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Tobias Aim Archiep. Berytensls Maronitar. (Beyrouth)

Emafluel Marongiu-Nurra Archiep, Calaritanus.

loannes Joseph Maria De Jerphanion Archiep. Albiensis. (Alby)
loannes Franc. Cometti Archiep. Nicomediensis.

Mellonus Jolly Archiep. Senonensis. (Sens)

Leo de Przyluski Archiep. Gnesnensis et Posnanlensis.

Alexander Asinari de Sanmarzano Archiep. Ephesintis.

Edoardus Hurmuz Archiep. Siracensis arm. lit.

Raphael D'Ambrosio Archiep. Durrachiensis. (Durasxo)

Joseph Maria de Belay Archiep. Avenionensis.

Paulus Ciillen Archiep. Dublinensis.

Thomas Ludovicus Connolly Archiep. Halifaxiensis. (Halifax)
loannes Baptista Purcell Archiep. Cincinnatensis. -

loannes Hugues Archiep. Neo-Eboracensis. (Neiv-York) ,
:

Renatus Franciscus Reiner Archiep. Camaracensis. (Cambray)
TMaximilianus de Tarnoczy Archiep. Salisburgensis.,

Antouius Ligi Busst Archiep. Ico'niensis.

Aloisius Ctementi Archiep. Damascenus%

Silvester Guevara Archiep> De Venezuela.

loannes Zwysen Archiep. Ultraiectensis. (Utrecht]

Fridericus de Furstemberg Archiep. Olomucensis. (Olmuts)
Paulus Brunoni Archiep. Taronensis. (i. p.)

Atlranasius Sabugh Archiep. Tyrenus Melchitar. (Tiro)

Antlreas Bizzarri-ATchiep. Philippensis. (i. p.)

Franciscus Xav. Apuzzo Archiep. Surrentinus.

Andreas Gollmayr Archiep. Goritiensis et Gradiscanus.

Yincentius Tizzani Archiep. Nisibinus.

Petrus Villanova Castellacci Archiep. Petrenste.

Vincentius Spaccapietra Archiep.. Smyrnensis.,
Michael Alexandriorum Archiep. Hierosolymitanus armenor.

Marianus Ricciardi Archiep. Reginensis. (Rtggio di Calabria)

Salvator Nobili Vitelleschi Archiep. Seleuciensis.

Alexander Franchi Archiep, Thessalonicensis.

Gregorius Scherr Arohiep. Monacerisis et FrMngeneis.

Georgius Claudius Ludovicus Pius Chatandoh Archiep. Aquensls. '(Ate <ft"

Provenza)

loseph Dominicus Costa y Borras Archiep. tan-aconengi?. (Tarragona)
Ludovicus De la Lastra y Cuesta Archiep Yallisolitanus. (Vallatfotid)-

Gustavus d'flohenlohe Archi^>. Edesseims.

Caietanus Pace-Forno Archiep. Melitensls.

Philippus Gallo Archiep, Patracensis. (Palrasto)

Petrus Giannelli Arehiep. Sardiensis. {Sardi)

Emanuel Gargia Gil Archiep. Caesarmigustanus. (Swrayotsa)

Goffredus Saint-Marc Archiep. Rhedonensls. {Rentes)

lulianus Florianus Desprez Arohiep. -folosannfe.

Spiridion Maddalena Archiep. Corcyrensis. (Corfu)

Marianus Barrio y Fernandez Archiep. Valentinus. '{Valmsa di Sp#$na)
Franciscus August.- Delamare Archiep- Auxitanus. fAuch}'
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Carolus De la Tour D'Auvergne Lauraguais Archiep. BiUiricen?is. (Bourgc>i)

Meledius Archiep. Dramas rit. grace.

Petrus Dominicus Maupas Archiep. ladrensis. (Zarn)

Ignatius Glustiniani Episc. Chiensis. (Seio)

Raphael Sanctes Casanelli Episc. Adiacensis. (Aiaccio)

Ludovicus Carolus Feron Episc. Claromontensis. (Clermonl)

Guillelmus Sillaui Episc. iam Terracinensis.

Nicolaus loseph Dehessele Episc. Namurcensis. (Xawur)

Ignatius Bourget Episc. Marianopolitanus. (Saut Sainte Marie)
lacobus Grillis Episc. Lymirensis.
Fridericus Gabrjel De Marguerye Episc. Auguslodunensis. (Aulun)

loseph Montieri Episc. Aquiuatensis, PontLs Curvi etSoranus.

.Ludoviciis loseph Delebecque Epise. Gandaveitsis. {GandJ
LudoVicus Besi Episc. Canopeusis.

Georgius Antonius Stahl Episc. Erbipoleusis. ( Wilrzburg)

Thomas loseph Brown Episcv Neoportensis. (Jfewporl) -vtt?-

(Carolus Gigli Episc. TiTiurtinus.

Franciscus Maria Vibert Episc, Maurianensis. (S. Jean de Maurientle)

Joannes Arniatus De Yesins Episc. Agenensis. (Agen) '.

loannes Topich Episc. Philippopolilanus.

Nicolaus Crispigni Episc. Mandelei^is. (Poygio M4rlefo)

Andreas Raesz Episc. Argentinensis. (Strasburyo)

Nicolaus Weis Episc. Spirensis. (Spira)

loseph Armandus Gignoux Episc. Bellovaceusis, Narioiiiensis et Sylvawe-
cteusis. (Beauvais)

loannes Baptists Leonardus Bertaud Episc. Tutelensis. (Tulle)

loannes lacobus David Bardon Episc. Cadurcensjs. (Cjaliors)

Gulllelmus Arnold! Episc. Trevirensis..

loannes Franciscus Wheland Episc. Aureiiopolitanus.
Paulus Georgius Dupont des Loges Episc. Metensrs. (Mets)
loannes Bernardus Fitzpatrick Episc. Bostouiensis. (EosMi) .

loannes Mac Closkey Episc. Albanensis in \Amer. (Albany) / l!ul

Petrus Severini Episc. Sappensis in Albania. (Sappa) s ^ ,

loannes Martinus Henny Episc. Milwachiensis. (MilwQukie)
loannes Baptista RqsanKEpisc. Aerylrensis...

Toannes Donney Episc. Montis Albani. (Moritauban)
Petrus loseph De Preux Episc. Sedunensis. (SionJ

Gaspar Borowski Episo. Luceoriensis et Zytomeriensis. (iMceoria e

r.arolus Mac-Nally Episc. Clogherieusis. (Qlogher).

Bernardus Maria Tirabassi Episc. Ferentinus.

trbanus Bogdanovich Episc. Europensis.
lacobus Maria loseph Bailies Episc. iam Luconensis. (Lucon)
loannes Baptista IVI lei Episc, Aquipendiensig.

Stephanus Marilley Episc. Lausanueijsis et Geneveosis.

Theodoras Augustinus Forcade Episc. Nivernensis. (frews)
Ludovicus Antonhis August. Pavy Episc. Julia Oiesarensis. (A-tgerij

Antonius Martinus Slomscher Episc. Lavanlinus, l.nnml

Guillelmus Bernardus l>llathorne Episc. Birminghamiensis.' (Birmingham}
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Aloisius RiccI Epise. Signinus. ( Scgni )

loseph August. Victor. De Morlhon Episc. Anjciensis. (Le Pwj/f
loaiines Timoii Eptsc. Buffalensi.

Amadous Rappe Episc. Clevelaridensis. (Cleveland)

Guillelmus Keane Episc. Clqynensis. (Cloyne)

loseph Maria Benedictus'Ser-ra Episc. Dauliensis.

Paulus Dodmassei Episc. Alexieusis. (Alessio o A/we)

Angelus Parsi Episc. Nicopolitanus.

loannes Georgius Mullier Episc. Monasteriensis. (JUunster)

Camillus Bisleti Episc. Cornetanus et Centumcellarum.

loannes Thomas Mullock Episc* S. loann. de Terra Nova.

Dominions Canubio y Alberto Episc. Segobricensis. (Segarbe)

loannes Antonius Balma Episc. Ptholemaidensis.

Aloisius Kobes Episc. Metonensis.

fulianus Maria Meirieu Episc. Diniensis. (Digne)

loannes Anton. Maria Foulquier Episc. Mimatensis. (Mende] ,'

Franciscus Kelly Episc. Titopolitanus.

Antonius Felix Dupanloup Episc. Aurelianensis. (Orleans)

loannes Antonius Episc. Arethusinus.

loannes Ranolder Episc. Vesprimien sis. (Yeszprim)

Petrus 'Simon Lud. DC Dreux Brexe Episc. Molinensis. (Moulin*)

loseph Arachial Episc. Trapezuntinus armen. (Trebisdnda)
'

Franciscus Petagna Episc. astrimaris (Caslellammare]

Guillelmys De Ketteler Episc. Moguntinus. (Magonza} .' ,.

Antonius Carolus Cousseau Episc. Engolismensis. (Anyouttme]
Clemens Munguia Episc. Mecoacanus. (Mechaacan)
Carolus Franciscus Baillargeon Episc. Thloanus.

Guilliehnus Turner Episc. Salfordensis.'(Salford).

Mathias Aiigustinus Mencacci Episc. Civ. Castellanae, Hoftanus et Gall c.sinus:

loannes Petrus Mabile Episc. Yarsaliensis. (Versailles)

Thomas Grant E])isc, Sulhwarcensis. (Southwark).

(xaietauus Brinciotti Episc. Balneoregiensis. (Bagnorea)
loannes Bapt. Paulus Maria Lyonnet Episc. Valentinensis. (Valence]

Ignatius Feirgelle Episc. S. Hippolyti.

Ludovicus Haynald Episc. Transilvanienisis.

loannes lacobus Antonius Guerrin Episc. Lingonensig; '(Langre*)

Ludovicus Eugenius Regnault Episc^ Carnutenski. (ChaYlres)

loseph La-Rocque Episc. S. Hyacinthi.

loseph Cardoni Episc. Caristensis.

Geoualdus Vitali Epise. Agathopolitanus.

Laurentius Biani'heri Episc. Legionensis.

Aloisius Filippi Episc. Aquilanus. .

loseph Maria Ginoulh'ac Episc. Graliauopolitanus, (GrenoWe)

Franciscus loseph Rudiger^ Episc. Linciensis. (Unz)

loseph Caixal y Estrade Episc. Urgellensis (Urgel)

loannes Kilduff Episc. Ardagadensis. (Ardag)

loannes Loughlin Episc. Broklyniensis. (Brooklyn)

loannes Franciscus a Paula Yerea Episc. De Linares.
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laeobus Roosevel Baylav Eplsc. ISevarcensis. (Newark]
Petrus Espioosa Episc. de Guadalaxara.

Aloisius Ciurcia Episc. Scqdrensis. (Scutari)

Ottocarus de Attems Episc. Seeoviensis. (Seckau)

Nicolaus Bedini Episc. Terracinensis.

Ludovicus Maria loseph Caverot Episc. S. Deodati. (S. Diez]

Hieronymus Fernandez Episc. Palentiniis. (Palencia]

David Moriarty Episc. Kerriensis et Aghadoneiisis (Kerry ed Aghadon)
Benedictus Riccabona Episc. Tridentinus.

Olympus Philip. Gerbet Episc. Elnensis. (Perpignan)
Aloisius Jona Episc. Montis Falisci. (Montefiascone)

Petrus Barajas Episc. S. Aloisii Potosiensis. I

David Bacon Episc. Portlaudensrs. (Portland)

Franciscus Alexander Roullet de la Bovillarie Episc, Carcassonensis.

loanries loseph Yitezich Epjse. Vegltensis et Arbensis.

Caietanus Rodilossi Episc. Alatrinus.

Nicolaus Renatus Sergant Episc. Corisopitensis. (Qu&mper)

Pelagius Antonius Lavastida Episc. Tlascalensis.

Guillelmus Vaughan Episc. Phlymoutensis. (Plymontty ^,
Laurentius Siguani Episc. Sutrinus et N'epeslniK..

Nicolaus Pace Episc. Araerinus. (Amelia,)

Claudius Enricus Planiter Episc. Neinausiensis. (Nimes)

laeobus Duggan Episc. Chicagiensis.

Clemens Smith Episc. Dubuquensis. (Dubuque)
Andreas Casasola E^)isc. Concordiensis.

Antonius loseph Jourdany Episc, Foroiuliensis et Tolonensis. (Frejus e

Tolone
)

Laurentius Gilooly Episc. Elphinensis. ( Elphin)
Daniel Mac-Gettingan Episc. BJapoteusis. (Raphoe)
loannes Dolton Episc. Portus Gratiae. (Hartifour Grace, is. di Terranuova)
loannes Parrel Episc. Hamiltonensis. (Hamilton)

Stephanus Semeria Episc. Olympeiwis.
Carolus Nicolaus Didiot Episc. Baiociensis. (Buyeux)
Corradus Martin Episc. Paterbonensis. (Paderbwn)
loannes Onoralus Bara Episc. Catalaunensis (Chdlon)

loseph Wiber Episo. Halanensis. (Italia i. p.)'

Laurentius Bergeretti Episc. Sanctoriensis. (Santwmo)
Michael Marszewki Episc. Wladislaviensts.

Vincentius Gasser Episc .-Brixinensis.
( Bressanone)

Franciscus Marinelli Episc. Porphyriensis.

Fortunatus Maurizi Episc. A'erulanus. (Veroti)

Federicus laeobus Wood Episc. Philadelphiensls,

loannes Mac Eviley Episc. Giaviensis. (Galtoay)
Thomas Furlong Episc. Ferneusis. (Fwns)
Guillelmus loseph Clifford Episc. Cliftonensis. (CKfton]
Petrus Enricus Geraud de Longalerie Episc. BeHieensis. (Betley]

Ludovicus Delcausy Episc. Vivariensis. (Vivien)*-.-^
"

loannes Simor Episc. lauriensis. (Giavarino)
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loannes Bapt. Scandella Epise. Antinoensis.

Paulus Melchers Episc. Qsnabrugens'vs.. (Osnabruck)

Petrus Antonius De Pompignac Episc. S. Flori. (S. Flour)

Anastasius Rodrigus Yusto Episc. Salamantinus. (Salamanca]
loannes Ignatius' Moreno Eplsc. Qrvfetensis.Yflv^oJ

Antonius Doming^ez-y-Yaldacanu:
s. Episc. tiuadixeiisis. (Guadix)

Michael O'Hea Episc. Rossensis. (Ross}

Bernardus Conde y Corral Episc. Placentinus Prov. Comp. (Plasenda)
Franciscus a Paula Benavides Episc. Seguntiuus. (Siguenza)

Ferdhiaudus Blanco Episc. Abulensis. -(Avila)

loannes loseph Castaner y Rivas Episc. Yicensis, fitch)

Cosmas Matrodan y Rutio Episc. Tirasoneiisis. (Tarazdm)
Matthaeus Jaume y Garan< Episc. Minoricensrs.

Petnis Lucas Asensio Episc. lacensis. (lacti)

loseph Maria Papardo Episc. Sinopensis.

Clemens Pagliari Episc, Anagninus.
Franciscus Mac-Farland Episc. Harfordiensis. (Hartford)
Frauciscus Lacroix Episc. Baionensis. (Baiona)

Ignatius Senestrey Episc. Ratisboneflsis.

loannes Sebast. Devoucoux Episc. Ebroicensis. (Evreux)
Edoardus Horau Episc. Kingstoniensj^. (Kingstown)
Franciscus Kerril A^ihrst Episc. Northantoniensis. (Northampton}'
Paschalis Yuihic Epise. Antiphellensis.

Andreas Resales y Mufioz Episc. Gienensis (laen)

Michael Paya y Rico Episc. Conchiensis. (Cuenca in Spayna)
Petrus Cubero y Lopez de Padilla Episc. Cfriolensis. (Orihuela)

loannes Antonius Augustus Beleval Episc. Apamiensis. (Pamiers)

Yalentilms Wiery Episc. Gurcensis. (Gurk) ,

Antouius Halagi Episc. Arturiensis rit. arm.

loannes loseph Lynk Episc. Torontinus.

loseph L,opez-Crespo Episc. Sautanderiensis. (Santander)

Ludovicus Mpria Oliverius Epivent Episc. Aturensis. {Aire)

Petrus leremias Michael Angelus Ctlesia Episc. Pactensls. (Patti)

Alexander Paulus Spoglia Epjsc. Ripanus. (Ripatransonej
loannes Mouetti Episc. Cerviensis. (Cervia)

Petrus Mac-Iutyre Episc, Carolinopolitanus./C/iar/o/^fo^
Michael Domenec Episc. Pittsburgensis.

Alexander Bonuaz Episc. Csanadiensis et Temesvariensis. (Csanad,e Te-

meswar).
Darius Bucciarelli Episc. Pulatensis.

Gherardus Petrus Wilmer Episc. Harlemensis. (Haarlem)

Gi'egorius Butler Episc. Cidoniensis.

Patritius Franciscus Cruica Episc. Marsiliensis.

loseph Maria Covarubias Episc. de Antequera.
Robertus Cornthwaite Episc. Beverlacensis. (Beterley)

Aloisius Di Canossa Episc. Yeronensis.

Lauren tins Studach Episc. Orlhosiensis. i

loseph Berardi Archiop. electus Ni'cenus.
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III.

Sensus , quos hactenus Nobis exposuistis ,
Venerabiles Fratres el

Dilecti Filii, summam Nobis attulerunt laetitiam; sunt enim amoris

yestri pignus erga Sanctam hanc Sedem, multoque eliam magis te-

.sUmonium praedarissiniuin illius vineuli cjiaritatis , quo Ecclesiae

catholicae Paslores non solum inter se verum etiam cum hac Veri-

iatis Cathedra arctissime coniunguntur : ex quo manifeste apparel

Deum auctorem pacis et charitatis nobiscum stare. Et si Deus pro

nobis , quis contra nos ? Ipsi ergo Deo laus
,
honor et gloria : Vobis

vero pax, salus et gaudium : pax cordibus vestris ;
salus Chris lifide-

libus curae veslrae comraissis ; gaudium vero Vobis et illis
,
ut una

<5iim Sanctis exultetis cantantes canticum novum in domo Domini in

saecula saeculorum.

'
<7
V-> L r'-r.'XM

*,Vo , ,-X..'

I sensi che ci avete esposti, o Venerabili Fratelli e diletli Figliuoli, ci arre-

<carono somma allegrezza, poiche sono un pegno del vostro amore verso que-
sta Santa Sede

,
e

,
molto piu ancora

,
una splendidissima testimonianza di

quel vincolo di carita
,
con cui i Pastor! della Chiesa cattolica

,
non pure tra

loro a vicenda
,
ma eziandio oon questa Cattedra di Verita sono strettissima-

mente congiunti ; onde apparisce manifesto che Dio, autore di pace e di ca-

rita
,
sta con noi. E se Dio e per noi

,
chi e contro noi ? A Dio pertanto sia

lode, onore e gloria ;
a Voi pace, salute e gaudio ; pace ai vostri cuori, sa-

lute ai fedeli commessi alle vostre cure; gaudio a Yoi ed a quelli, affinche in-

sieme coi Santi esultiate, cantando un cantico nuovo nella casa del Signore

per tutti i secoli de' secoli.
' '!!.--

ic-. :':

:-'. '>?

'
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STATI PONTIFICII. 1. Canqnizzazione del BB. Martiri Giapponesi e del B. dei

Santi 2. Concisloro del 9 Giugno 3. Lettere scritte al Santo Pa-

dre dai Yescovi delle province di Torino e di Pisa 4. Indirizzo dell'E-

piscopato dell'Umbria a Sua Santita 5. Indirizzo dei Yescovi napolitani

6. Doni e banchetto offerto dal Santo Padre ai Cardinal! e Vescovi pre-

sent! in Roma 7. Parole di Sua Santita ad una adunanza di ecclesiastic!

stranieri 8. La cittadinanza e nobilta Romana vien conferita ai Cardi-

nal! e Yescovi venuti in Roma per la Canonizzazione 9. Medaglia ad

essi offerta da' cittadini romani 10. Funzione in S. Andrea della Yalle

per la Chiesa Orientate; la Via Cwcis al Colosseo 11. Adunanza solen-

ne deH'Arciconfraternita di S. Pietro 12. Oflerte e don! al Santo Pa-

dre, spediti dall'Armonm di Torino 13. Omaggi della gioventu romaua

all' Episcopate strauiero 14, Mentita ufficiale al Giornale di Verona

15. Richiamo e partenza del Gen. Goyon; diminuzione del presidio fran-

cese; rilorao dell'Ambasciador* sig. La Yalette 16. Alloggiamento mi-

litare inaugiu-ato al Castro Pretoriano; Accademia al Coll. Romano.

1. Non dubitiamo punto che debba tornar gradito a'noslri Jettori, nias-

sime fuor di Roma, 1'aver sott'occhio una esatta c particolareggiata de-

scrizione della solenne cerimonia, con cui Yenne compiuto il rito delta Ca-

nonizzazione dei BB. Martiri Giapponesi e del B. dei Santi nel giorno
della Pentecoste. E il loro desiderio sara pago leggendo quello che qui
riferiremo dal Giornale di Roma num. 130.

II giorno erasi appena afiacciato ad illuminare il sereno orizzonte, ed

il Gastello di Sant' Angelo ,
inalberando sopra gli spaldi i gonfaloni di

Santa Chiesa ,
avevalo colle artiglierie salutato bene auspicato e felice

;

quando dai sette colli il popolo impaziente che la foga dell' animo gli venisse

moderata dall' andare di mille e raille superbi cocchi, si riversava, incal-

zandosi come le onde del mare, ad empiere gl'immensi spazii della piazza

Serie V, vol. 11, fasc. 294. 47 14 Giugno 1862
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e della Basilica Vaticana. La quale con addobbi straordinarii di sfog-

giata magnificenza, rispondenti all' augusta cerimonia che in essa doyea

compiersi ,
ai trofei del Beato Pietro ayea aggiunti quelli degli eroi, che

dal Successore di lui erano per riportare la pienezza del trionfo concedu-

to a coloro, che nella Chiesa militante raggiunscrola perfezione nel se-

guire il Redentore Diyino. E fino dalla fronte del Tempio davansi ad am-

mirare le effigie di questi gloriosi Atleti, sprezzatori della propria yita
,.

di cui Tecero olocausto. al Signore, yittime accetteyoli di sangue e di ca-

rita. L' arapio stendardo
,
dalla gran loggia cadente sopra 1'adito che

mette nell' atrio, mostraya i yentisette Eroi, che seduti sulle nubi
,
ab-

bandonando questo basso mondo, poggiano al cielo per inebriarsi nella

iiberta della magione di Dio, ed essere, dissetati dal torrente delle cele-

stiali voluttd-.

Con la rappresentanza di cotesta gloria comincia una sacra Epopea ,.

che sopra tele, con buon magistero dipinte, spiegano dinnanzi al fedele

una serie di fatti improntati di sovrumana -virtu, perche 1' ammirazione

che esse destano; faccia, in chi vede, seguire 1'cncomio al Signore, che

tanto alto ebbe quegli elettr suoi sublimato. Qurvi si scorge come ne la

tribolazidne, n'6 I'dngustia, ne la fame, ne la nuditd, ne il pericolo, ne

la persecuzione, ne la spada, poterono separare quegli elctti dalla Cari-

ta di Gesu Cristo ; e come la loro grandezza si rivelasse non gia nelle-

persuasive dell' umana sapienza, ma nella manifestazione di spirilo e di

virtii. Ecco, sopra la porta mediana veggiam pendeoti dalla croce quei

ventitre figli del poverello di Assisi : sul tronco dell' angoscia indarno si

cercherebbe un solo contorciraento dello spasimo onde sono afflitti 7 egli-

no, -all' attonita moltitudiHe, predicano quel Gesu, che spirando su egua-
le patibolo, avealo gia da supplizio d' infamia carigiato in istrumento di

onore. Qua, a destra, sull' altra porta, i tre figli del Loiola, in croce an-

ch' essi, fra la umiliazione del mondo ricevono la glorificazione della fe-

de
;
che stan loro prostrati dinnanzi *il yenerandp Yescovo del Giappone

e il Re di Arima e il Signore di Omura
,
con i cortei

, supplicandoli di

ricordarsi di loro. nel beato regno ove
, fortunati, stan per cntrare. La, a

sinistra, sulla terza soglia, si olYre ad ammirare Cristo Redenlore, che r

con prodigio di singolare bonta, .il suo Ctiore pone entro al petto del suo

fedel servp Michele dei Santi . Le iscrizioni
, poste di fianco alle porte ,

con laconici concetti , latinamente \i dicono il perche di tanto festeggia-

mcnto
,

ed av^7ertono delle dispasizioai con che i fedeli yi debbono as-

sistere. Ma le dipinture che in beli'ordine disposte nell' interno del sacro

tempio, raffigurayano le geste, i miracoli, le glorie di quegli Eroi: le epi-

grafl laline che dichiaravanle; Jo sfarzoso e ricco apparato della Basi-

lica
;
la sfolgorante illuminazione, che pei grandi candelabri sorgenti dal

terreno
, per i lajnpadari scendenti dall'alto, per gli spessi cornucopii

simnietricamente sporgenti dalle pareli , per le antefisse poste lunghesso-

la fascia e il cornicione, che diflbndevano uno sfarzo merayiglioso di luce
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attorno alia gloria dei novelli Santi, non ponno venir descrilte se non

in spazio assai piii largo ,, che quello non sia conceduto al preseute

^articolo.

Pertanto passate di poco le ore sette, nella Basilica
, risplendente per

1' accennato nobilissimo addobbo
,
comineiarono entrarvi quanti proces-

sionalmente yi accompagnarono il Beatissimo Padre Nostro, che al sacro

tempio portayasi per compiere la grande cerimonia. La Processione

ayea preso il cominciaaiento dalla Cappella di Sisto IV ,
e discendendo

per la Scala Regia, seguendo la galleria che sta a manca della Basilica,

fuori della porta ferrea, facevasi per la grande piazza cbe traversaya

direttamente per rientrare nella galleria sulla destra
,
e cosi per 1' atrio

mettersi nella Basilica. Quanti ne formayano parte ,
a due a due proce-

devano, tenendo ciascuno in mano la candela accesa e recitando Inni e

Salmi, che leggeyano in un libretto, fatto stampare per disposizione no-

yella del Santo Padre. La prima dellp preci era Y.Ave- Maris Stella che

per antico costume si disse sempre in siiFatte supplicazioni ad invocare

1'intercessione della Vergine, e chela Santita Sua, appena presi gii abiti

Pontiticali, avea intuonato nella Cappella. Dopo gli Ordini religiosi ed i

Cleri, venivano gH appartenenti alia Curia della Congregazione dei Sacri

Riti, e quanti in essa seggono Gonsultori e Prelati Ufficiali, che precede-

Tano gli Stendardi del Beati canonizzandi
;

il primo dei quali ayea effi-

giato il Confessore B.Michele dei Sauti. Preceduto da sei Religiosi Trini-

tarii scalzi della SSma Trinita della Redenzione degli Schiayi, che in cotla

por^avano le torcie solleYate dinnanzi al petto ,
i serici cordoni ne erano

retli da quattro Padri dello stesso Ordine
,

e yeniva sostenulo dai socii

dell' Archiconfraternita del Gonfalone. I fratelli dell' Oratorio di S. Maria

della Pieta e di S. Francesco Saverio reggevano il secondo degli Sten-

dardi r che rappreseritava il B. Paolo Michi e i suoi compagni Martiri.

Quattro Padri della Compagnia di Gesu
,

alia quale appartenevano quei

prodi campioni della cattolica Religione, reggeyano i cordoni
,
ed altri

sei incedevano innanzi portando le torcie. Nel terzo eran dipinti i yenti-

tre Martiri, seguaci di Francesco di Assisi
;

il loro Stendardo reggeyasi
dai Confratri delle sacre Stimmate

,
e precedeyanlo con le torcie cinque

religiosi Francescani. Eusebio de Musquiz , discendente per consangui-
neita da san Martino dell' Ascensione , reggeva la sesta torcia

;
ed il

prete fratello di lui
, Rosalio, sosteneva uno dei cordoni pendenti dallo

Stendarda, mentre gli altri erano sorretti da tre cospicui Padri dei Minori

Osservanti. Assistette pure alia processione ed a tutta la cerimonia, in

forma speciale, il sig. Rocco Heriz, a ci.6 spedito appositamente, con

titolo officiale di deputato della provincia di Guipuzcoa, ond'era nativo lo

stesso martire S. Martino; laonde la Congregazione dei Riti, ayuta con-

tezza di tal delegazione pubblica, ayeagli coneeduta facolta di par-

tecipare alia festa
, in modo rispondente alia dignita della sua rappre-

sentanza.
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Dipoi venivano la Cappella pontificia in quel magniflco ordine
,
con

cui precede per la solennita del Corpus Domini, i Penitenzieri, gli Abati,

i Yescovi, Arcivescovi, Primati, Patriarch! e Cardinal! present! in Roma,
in numero di quasi 300 ; e da ultimo, portalo in sedia gestatoria, il Soui-

mo Ponteiice. Egli avea la mitra, copriyasi dell'ammanto pontificate r

e colla sinistra, yelata di serico drappo trapunto a oro, sostenendo il

cero acceso, a quando a quando alzaya la destra e benediceva al popok).

Dopo il Sommo Pontefice, alcuni Cappellani cantor! alternavano in mu-
sica 1'Inno Ace Moris Stella; e la supplicazione chiudeyasi con i Prelati

Uditor Generale della Camera, Tesoriere Generale della medesima, Mag-

giordomo, con quei che compongono il Collegio dei Protonotari Apo-

stolic!, e coi General! degli Ordini Religiosi.

Mentre il Santo Padre entrava in Chiesa
,

i suoi Cappellaui cantorr

intuonarono T Antifona Rcyina Coeli
, come

, per speciale disposizione

della Santita Sua
,
aveyanla recitata , toccando la soglia del tempio ,

tutti coloro che aveano formato parte della Processione. Questa face-

va capo all' Altare del Sagramento. Quiyi Sua Beatitudine discendera

dalla Sedia gestatoria ,
e al faldistorio genufletteva .per adorare il Yene-

rabile , csposto ,
fra grande copia di lumi

, sull' altare. E tulti gli altri

egualmentc adorarono e orarono. Gli Stendardi dentro la Cappella mede-

sima yennero collocati.

Terminata la supplicazione, il Santo Padre, in sedia gestatoria vcniva

portato al Presbiterio. Disceso al faldistorio
, dopo breve preghiera

ascendeya il trono ,
ed assidevasi alia Cattedra. Allora ebbe luogo la

consueta obbedienza, che prestarono gli Em! Porporali, baciando a Sua

Santita la mano coperta dall'auritigio del manto
;

i Patriarchi, i Primati
,

gli Arciyescoyi e i Veseoyi col baciare la croce della stola posta sul gi-

nocchio ; gli Abati Nullius , gli Abati General! e i Penjtenzieri della Ba-

silica baciando il piede. Ciascuno, poiche avea compito 1' alto dell' osse-

quio, andava ad occupare il proprio posto nci yarii ordini delle panche,
che lungo il Presbiterio erano ordinate a formare qucl solenne e maestoso

consesso, stretto per tal circostanza al Sommo Pontefice ,
di cui altri piit

ntimerosi o non mai, o rare volte, videro i passati secoli.'.ifcir

Attorno al Supremo Gerarca presero gli assegnati luoghi quant! do-

veano assisterlo nella sacra cerimonia. Ai suoi fianchi stavano gli Emi

Ugolini e Marini, Cardinali Diaconi Assistenti
;
ed alia parte destra . or-

dinatamenle disposti, il Principe Orsini
,
Assistente al Soglio , e il mar-

chese Antici-Mattei, Senatore di Roma
;

il Magistrate Romano e gli Av-

vocati Concistoriali : alia sinistra poi , Monsig. Ferrari , Prefetto delle

Cerimonie ;
e quiudi il Decano della Sacra Rota e i due Camerieri se-

greti Assistenli. Parimenti attorno al trono, nel luogo designate, stavano

gli Arcivescovi che la Santita Sua avea prescelti per suoi Assistenti ;

ed erano il Primate di Costantinopoli ,
di rito armeno, e gli Arcivescovi
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di Gnesna c Posnania, di Alby, di Dublino, di Halifax, di Cincinnati, di

Salisburgo, di Caracas, di Olmutz, di Durazzo, quel di Tiro, di rito gre-
co

, quei di Sorrento, di Monaco e Frisinga ,
di Gorizia

,
di Tarracona ,

quello di Bairut, di rito maronita, e 1' altro di Dramas
,

di rito greed,
c quel di Zara. II Patriarca di Venezia ed il Patriarca delle Indie Occi-

dentali stavano da canto, per servire al Santo Padre nel Libro e Bugia.
Cosi ogni cosa disposta, lenendo tutti in mano il cero acceso, 1' Emo

Cardinale Clarelli, Procuratore della Canonizzazione, in mezzo ad un Ce-

rimoniere apostolico e ad un Avvocato concistoriale, presentansi altrono

pontificio. L' Avvocato genuflesso indirizza al Santo Padre queste parole ;

Beatissime Pater : Reverendissimus Dominus Cardinalis Clarelli hie prae-

sens, inslanter petit per Sanctitatem Vestram catalogo Sanctorum Domini

Nostri lesu Christi adscribi, et tamquam Sanctos ab omnibus Christi fi-

delibus pronunciari vcnerandos beatos PETRDM BAPTISTAM, PAULUM, eo-

rumque Socios MARTYRES, ct MICIIAELEM DE SANCTIS Confessorem.

Monsignor Pacific!, Segrctario dei Brevi ad Principes, che era andato

a preudcr posto sul trono, in latino sermone rispose, a nome di Sua San-

tita, che quantunque il Sanlo Padre conoscesse le virtu di quei Beati, e

i prodigi, ei miracoli, con chril Signore aveane dimoslrata la gloria che

godono, pure in si rilevantc uegozio voleva esortati gli astanti ad implo-
rare su di esso il divino aiuto, coll'invocare 1'intercessione della Beatissi-

ma Yergine Maria, de' Santi Apostoli Pietro c Paolo c di tutla la Curia

celeste. La qual risposta poiehe cbbero quei Postulated ricevuta, torna-

rono ai propri luoghi. Ed allora due Cappellani cantori intuonarono le

titanic dei Sanli, che proscguirouo lino all' ultimo Kyrie eleison. Le vol-

te della inimensa Basilica rintuonavano per le parole della lunga prcce ,

che non solo dal consesso, ma da tutto il popolo, onde essa era piena,
venivano supplichevolmente ripetute.

Terminate le litanie, furono nuovamente al trono i mcdesimi personag-

gi ;
e 1'Avvocato ripcte la formola, aggiungendo alia parola instanter 1'al-

tra instantius. E il Prelato Segretario a nome della Santita Sua torno ad

esporre come il Santo Padre, penetrate dalla grandezza dell' atto che da

Lui dimandavasi, voleva che con altre preci si invocasse il lunie del

Santo Divino Spirito, dal qualc, come dal fonte di luce e di sanlita, do-

vea derivare 1'imploraia determinazione. Partiti i Postulanti dal trono, il

Pontefice lattosi al faldistorio, si pose a pregare, dopoche il primo dei

Cardinali Diaconi ebbe detto Orate; e duro nella prece fmche il secondo

di essi Cardinali proffer! la parola Levate. Allora, al sorgere del Ponteli-

ce, tutto il consesso che aveva pure pregato in silenzio, levossi ;
c Sua

Beatitudine intuono il Veni Creator Spiritus, che fu proseguito dai Cap-

pellani canlori, e quiudi fra quest! e il popolo nelle variesue strofe alter-

nato. Delta dal Pontelico Tanaloga orazione, e tomato ad assidersi, per
la terza volta furouo al trouo il Cardinale Postulatore e 1' Avvocato. II

qualc ripete la stessa formola di postulazione, aggiungendo alle parole
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di prima il vocabolo inslantissime . E il Prelate Segretario annvmzio come

Sua Santita, conoscendo esser cosa a Dio grata laricbiesta Canonizzazio-

ne, voleva far paga L' istanza
,
e pronunziare finalmente la definitiva

sentenza .

L'intero consesso levossi in piede. Allora il Sommo Pontefice, tenen-

do la Mitra, e seduto sulla saa Cattedra, Dottore e Capo della Chiesa uni-

versale, pronuncio la grande semenza, cosi parlando : Ad honorem San-

ctae, et Individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidei catholicae, et chri-

stianae Religionis augmentum, auctoritate Domini Nostri lesu Christi ,

Beatorum Apostolorum Petri et Fault, ac Nostra; matura deliberatione

praehabita, etDivina ope saepiusimplorata, acde Venerabilium Fratrum

Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Patriarcharum, Ar-

chiepiscoporum ,
et Episcoporum in Ur.be existentium consilio, Beatos Pe-

trum Baptistam, Martinum de Ascensione, Francisciim Blanco Sacerdotes;

Paiilum Michi, loannem Soon, Philippum a lesu Clericos; Didacwn-Iaco-

bumKisai catechistam; Franciscum de Sancto Michaele, Gundisaloum Gar-

zia, Paulum Suzuqui ,
Gabrielem a Duisco, loannem Quizuya, Thomam

Danchi, Franciscum, Thomam Cosaqui,Ioachim Saquijor, Bonaventuram,

Leonem Carazuma , Mathiam, Antonium,* Ludomcum Ibarchi, Paulum

Yuaniqui Ibarchi, Michaelem Cozoqui, Petrum Sequezein, Cosniam Ra-

quisa, Franciscum Fahelante laicos, omnes Martyres; et Michaelem De

Sanctis Confessorem ,
Sanctos esse decernimus, et definimus^ ac Sancto-

rum catalogo adscribimus : statuentes ab Ecclesia Universal! eorum me-

moriam quolibet anno, nempe. Petri Baptistae et Sociorum die quinta Fe-

bruarii, qua pro Christo passi sunt, inter sanctos Martyres, et Michaelis

die quinta lulii inter sanctos Confessores non Pontifices, pia devotione

recoli debere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen.

Appena il Pontefice Sommo ebbe terminate le autorevoli parole, nuo-

vamente furono al trono ipersonaggi che fatto ayeano le Postulazioni
;
e

1'AvYOcato rese grazie a Sua Beatitudine, a nome del Porporato, perche
ne avesse esauditi i voti, ed aggiunse supplicando che volesse degnarsi

di ordinare che le relative Lettere apostoliche fossero spedite. E il Santo

Padre rispondendo Decernimus, benedisse. Allora ilCardinaleProcurato-

re ascese il trono, e baciata la mano e il ginocchio alia Santita Sua al

proprio luogo torno. Ma I'Avrocato levossi in piedi, e diriggendo il di-

scorso ai Protonotarii apostolici, ebbeli pregati a voler compifare il Ro-

gito della seguita cerimonia. II primo dei Prelati di quel collegio rispose:

Conficiemus; e soggiunse, rivolgendosi ai Camerieri segreti, chiaman-

doli a render testimonianza : Vobis testibus.

II grande atto compiuto ,
Sua Santita levossi

,
e deposta la mitra, in-

tuono il Te Deum. Dalle bocche di. quattro volte dieci mila fedeli si sciol-

sero le lingue a cantareTlnno Ambrosiano ; e benedicendo e lodando al

Signore ,
che erasi degnato di venir cosi glorificato nei Santi suoi

,
fra la

commozione piii viva disfogavano gl'interni affetti del cuore. I sacri bronzi
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della Basilica diffondevano la commozione in quelli che non erano potuti

penetrarvi : il canaone del Castello di S. Angelo annunziava il grande
avvenimento alia citta eterna

,
e le campane dalle torri di ogni chiesa

invitavano tutti arecitare le,preghiere inculcate per dare onore alia Tria-

de augustissima, e. lucrare le indulgenze. II galidio santo, il giubilo del

Sigaore inondava ogni cuore.

Terminato il Te Deum, il primo dei Cardiuali Diaconi assistenti recilo

ad alta voce il versetto Orate pro nobis Sancti Petre Baptista ,
Panic

,

vestrique socti, et Michael, Alleluia, e il popolo fece la conveuiente ri-

sposta. Allora Sua SantHa, in tuono feriale, disse la Orazione propria
dei novelli Santi, che e la seguente: Domine lesu Christe

, qui ad tut

imitationem per Crucis supplicium primitias Fidei apud laponiae genles

in Sanctorum Martyrum Petri Baptistae, Pauli et sociorum sanguine de-

dicasti; quique in corde Sancti Michaelis Confessoris tui charitatis ignem
exardescere fecisti : concede quaesumus ,

ut quorum hodie solemnia coli-

mus
,
eorum excitemur exemplis. Qui mvis et regnas in saecula saeculp-

rum. E con YAmen, risposto da tutto il popolo, il grande alto ebbe com-

pimento.
La Santita Sua dopo cio fece passaggio al Irono di Terza ,

o\e ebbe

assunti gli abiti pontificali per la Messa .solenne, nella quale, oltre ai

personaggi sopra designati come Assistenti al trono, ebbe per Cardinale

Yescovo Assistente 1' Emo Mattei
, Yescovo Ostiense

,
Decano del Sa-

cro Gollegio; per Cardinale Diacono Ministrante rEminentissiino Anto-

nelli
;
e per Suddiacono Apostolico Monsiguor Nardi

,
Uditore della Sacra

Rota. L'Orazione dei novclli Santi venne nella Messa unita dalla Santita

Sua, sotto unica conclusione, a quella della solennita del giorno ;
e do-

po il canto del Vangelo uell' idioma latino e nel greco ,
rccito sui Cauo-

nizzati una dotta e commovente Omilia. Terminata la quale, il Cardinale

Diacono Ministraute disse solennenicnle il Confiteor, aggiungendo, dopo
i nomi dei SS. Ap.ostoli Pietro e Paolo, ie parole 'Petro Baptistae, Pau-

lo, eorum sociis, etMichaeli; e cosi ripetendole nella prece. Intanto,

acceduto al trono il Suddiacono Apostolico colla crocc astata, e fattasi la

promulgazione della Indulgenza Plcnaria per i prescnti alia sacra funzio-

ne, Parziale per quelli che visitcranuo i sepolcri dei Santi nei giorni

assegnati alia loro festa, il Sqiunio Pontelice iuiparli solenuemenle 1'apo-

stolica Benedizionc
,
innestando ncirOrazioue deprecatoria clje la prece-

de le parole: Sanctorum Petri Baptistae, Pauli, eorum sociorum
,

et

Michaelis.

Quando la Messa pervenne aH'Offertorio , ebbe luogo la presentazione
fatta alia Santita Sua delle eonsuete Oblazioni di Ceri, di Pane, di Vino

ed Acqua ,
di due Tortore , di due Colombe e di alquanti Uccelletti. Le

Oblazioni erano disposte in tre tavole, che sorgevano dal pavimento sul-

la sinistra dell'Altare. Ogni tavola corrispondente ad una delle trePostu-

lazioni per le cause della seguita Canonizzazione, comprende cinque Ceri
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ornati di vaghe dipinture ,
e degli Stemmi del Pontefice edell'Ordine

cui i Santi appartenevano : due era no di libre sessanta ciascuno ,
tre di

dodici. Inoltre due Pani, dorato 1'uno, inargentatol'altro, ornati degli

Stemmi pontiticii e posti su piatti di argento. II Two e YAcqua si conte-

nevano in due bariletti, in<5orator.ino, ^nargentato 1'altro. Tre gabbie poi

chiudevano separatamente le Tortore, le Colombe, gli Uccelletti. Gli Enii

e Rmi signori Cardinali appartenenti alia Congregazione dei Sacri Riti
,

hanno il dirilto di presentarle al Ponlefice. Le recano pero al trono, oltre

i loro gentiluomini, alcuni Religiosi deli'Ordine cui appartennero i Santi,

altre persone che vi hanno speeiali titoli e ragioni. Arrivato adunque il

momento opportune , gli Emi Porporali ,
Patrizi ,

deli'Ordine dei Yesco-

yi, Gousset, di quello dei Preti, e Ugolini, dei Diaconi, insieme al-

1' Emo Clarelli
,

Procuratore della Canonizzazione, furono alia tavola,

seguiti dai loro gentiluomini ,
e dagli altri che doveano portare i diversi

oggetti delle Oblazioni. Toltosi da ciascuno quello a che era destinato,

tutti si presentano al trono
,
diretti da un Ceriraoniere apostolico, e pre-

ceduli da due Mazzieri pontificii.

II Cardinale Postulatore
,
che incede col Cardinale Vescoyo, arriyato

al trono
,
ascese sopra ,

e si fece in disparte. Allora il Cardinale Yesco-

YO, saliti i gradini, prese dai suoi Genliluomini \ Ceri grandi e li pre-

sento a Sua Beatitudine, che, benedicendoli ,
li accetto e li diede al

Prefetto delle Cerimonie. Cio fatto, parti: ed alloravi ascese quello del-

la Postulazione che avea portato uno dei Ceri minori, e passatolo all'Emo

Postulatore, da questo e presentato al Pontefice
;
U che egli egualmente

adopero con le Colombe. Terminata questa prima parte dell'Oblazione,

succede la seconda che venne coll' Emo Cardinale Prele: il quale pre-

senlo i Due Pani, portati dai suoi genliluomini ,
e il Cardinale Procura-

tore ofiri il secondo dei Ceri minori e la gabbia delle Tortore. Succede

ultimo il Cardinale Diacono a fare la presentazione della terza parte del-

1' Oblazione. Egli salilo al trono offri i barilelti del Vino ed Acqua ,
che

1 suoi gentiluomini avean recato
;
e T Erne Procuratore il terzo dei picco-

coli Ceri e la gabbia degli 'Uccellefti.

Tornati tutti al posto, ad eccezione dell' Emo Procuratore checontinuo

a stare sul ripiano del trono per compierc le successiye Oblazioni , eb-

bero luogo le altre due; quella, cioe pei Santi Martiri Gesuiti
,

e 1'altra

per Si Michele dei Santi. Alia prima preseto parte gl'Emi Cardinali Al-

tieri , Scitowchi
,
Bofondi

;
all' ultima gli Emi Porporati Di Reisach, Yil-

lecourt, Roberti. Finita questa presentazione il Sommo Pontefice si tolse

il grembiale che avea preso per riceTcrle ,
lavossi le mani , yersando-

gli 1'acqua il Senatore di Roma e porgendogli lo sciugatoio il Cardinale

Yescovo Assistente, e continue la celebrazione della Messa.

Terminato il sacrosanto Sacrificio
,
e riceyuto dai Santo Padre il con-

sueto Presbiterio, che fugli presentato dall'Emo Decano del Sacro Colle-

gio, Arciprete della Basilica, e da due Canonic! della medesima, in
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sedia gestaloria fu portato alia Cappella della Pieta, accomodata per aula

dei paramenti , e quivi deposte le sacre vcsti si ritrasse nei proprii ap-

partamenti. II concorso di gentc di ogni nazionc e grado sociale che in-

tervenne all'augiista Basilica per sperimentare colla propria presenza le

emozioni prodotte dalla straordinaria solennissima cerimonia, fu immen-

so
,
e supero 1'aspettazione piii grande chc erasene concepita. Assistevano

in distinte gallerie le LL. MM. il Re e la Regina del regno delle Due Si-

cilie, S. M. la Regina vedova di Napoli ,
e le LL. AA. RR. il Principe e

Principesse suoi ligli, noiiche le LL. AA. RR. il Conte e la Contessa di

Trapani. Eravi ancora S. A. R. Donna Isabella Maria
,
Infanta diPorto-

gallo. L'Eccmo Corpo diplomatico \
r
i assiste ancora, e quanti altri rag-

guardevolissimi personaggi e hanno stanza tissa in Roma, o portaron-

visi per la fausta circostanza. Ad un' ora pomeridiana la funzione ebbe

termine. La raoltitudine esultante e festosa passo santamente il grande

giorno, e nella sera, le chiese dei Francescani, dei Gesuiti, dei Trini-

tari furono illuminate. Anche altri luoghi splcndevano per copia di lu-

mi. Fra essi il ponte S. Angelo offriva un vago aspetto per la raoltitudine

delle faci, simmetricamente disposte, che riflettevano nelle acque del

Tevere. Nella sera del di seguentc ebbe poi luogo la illuminazione della

Cupola e facciata e del Colonnato della Basilica Vaticana; ed a godere

del magnifico spettacdlo cdnvenne una raoltitudine grande di cittadini e

forestieri ; e cosi si cbiuse la serie delle feste, onde fu lieta Roma in que-

sli giorni, con amiuirazione di quanti vi concorsero di fuori, per 1'ordine

e la quiete iraperturbata, die regno serapre in mezzo a si sterminata folia

di popolo.

Erano presenti in Roma, per tale solennita, 43 Cardinali, 5 Patriarch!

e Priraati
,
32 Arcivescovi

,
e 186 Vescovi

;
in tutto 287 tra Principi e

Pastori di Santa Chiesa. I quali quasi tuUi avendo presentemente titolo

ed ufficio episcopale , vollero presentare al Santo Padre 1' Indirizzo da

noi riferito innanzi
,
sotto al quale .si leggono le loro firme. I Cardinali

pur presenli ma che non aveano titolo episcopale per firmare 1' Indiriz-

zo , furono i seguenti.

Cardinali dell' Ordine de' Preti. Emi: Benedetto Barberini ,
di san

Lorenzo in Lucina
;
Antonio Tosti, di S. Pietro al Gianicolo; Fabio Ma-

ria Asquini , di S. Stefano al Monte Celio
;

Nicolo Clarelli Paracciani ,

di S. Pietro in Vincoli; Camillo Di Pietro, di S. Giovanni innanzi alia

Porta Latina
;
Carlo Rcisach , di santa Cecilia in Trastevere; Clemente

Villecourt, di S. Pancrazio fuor delle mura
; AlessandroBarnabo, di santa

Susanna; Pietro De Silvestri, di S. Marco ; Carlo Sacconi, di santa Maria

del Popolo ; Angelo Quaglia, de' SS. Andrea e Gregorio nel Monte Celio ;

Antonio Maria Panebianco, de'SS. XII Apostoli.

Cardinali dell' Ordine de' Diaconi. Emi : Luigi Ciacchi, di S. Angelo in

Pescheria; Giuseppe Ugolini.di sanla Maria in Via Lata
;

Pietro Marini,
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di san Nicola in Carcere Tulliano
; Giuseppe Bofondi, di san Cesario

;

Giacomo Antonelli ,
di santa Agata alia Suburra; Roberto Roberti

,
di

santa Maria in Domnica; Domenico Savelli, di santa Maria in Aquiro;

Prospero Caterini, di santa Maria dalla Seala
; Gaspare Graesellini, de'

SS. Vilo e Modesto ;
Teodolfo Mertel, di S. Eustachio.

2. Nella mattina del 9 Giugno ,
la Santita di Nostro Signore Papa Pio

IX tenne Concistoro
,
al quale, oltre gli Eminentissimi e Reverendissimi

Signori Cardinali di Santa Romana Chiesa^ assistettero pure i Patriar-

chi , Primati, Arcivescovi e Yescovi, convenuli in Roma per la solenne

Canonizzazione dei Santi Martiri del Giappone e Michele dei Santi. In

esso la Santita Sua pronunzio 1' Allocuzione gia da noi riferita
;
finita la

quale 1' Emo e Revmo Sig. Cardinale Mattel r accompagnato da alcuni

. membri dell' Episcopate ,
accede al trono di Sua Santita

,
lesse

,
ed in

nome di tutto 1' Episcopate presente in Roma umilio al Santo Padre 1' In-

dirizzo ,
di cui abbiamo recato il testo e le tirme

,
con la risposla chc ad

esso venne fatta da Sua Santila. Chi puo misurare la portata di questo

grande atto dell'Episcopato Catlolico? I Vescovi, d' unanime accordo, a

nome ancora degli asseriti e dcll'intera Chiesa, ringraziano il Papa della

sua fermezza invitta
,
e lo pregano in nome parimente di tutta la Chiesa

a non cedere un punto dei suoi temporali diritti. Questa solenne testimo-

nianza compensa abbondantemente il S. Padre degl' inverecondi biasimi

di ostinazione, dati alia sua sacra persona dai Pietri
,
dai Billault e dalla

turba piaggiatrice della potenza del secolo. Gli epoi di couforto immenso

a continuare nella costanza. Laonde e da credere che con cio sara posto
un termine alle impertinenti pretensioni de' perfidiosi politici ,

che si tra-

Yagliavano per estorcere dai Papa una piu o meno velata abdicazione

de' suoi diritti sovrani; e con cio pure apparira qual sia il vcro suffragio

del clero cattolico, al quale goffamente i novelli Iscarioti, che ban sede e

bottega in Torino
,

si studiano di contrapporre alcuni branchi di compri

apostati e di ignoranti traditi.

3. II Governo di Torino vieto
,
come ben sanno i nostri lettori

,
a' Ve-

scovi delle province suggette al dominio della rivoluzione
,

il convenire-

in Roma e 1' ottemperare all' invito per cio fatto loro da parte del Santo

Padre
, per mezzo dell' Emo Card. Caterini. La lettera sopra cio scritta

dai sig. Barbaroux, in nome del Ministro Guardasigilll ,
da noi riferita

a pag. 621 di questo volume ,
rimarra come monumento della tirannesc^

ipocrisia di codesti settarii che , vantandosi di voler libera la Chiesa in

libero Stato
, moltiplicano ogni di piu ed aggravano le cateue da incep-

pare quella che, per 1' arlicolo 1. dello Statuto fondamentale del Regno,
e pur la sola religione dello Stato. Tal condizione di cose e tale enormez-

za diede a' Yescovi della provincia di Torino 1' opportunila di fare una

nuova splendida dichiarazione de' saldissimi loro sensi di fedelta e d' a-

more alia Santa Sede
, per mezzo della seguente lettera indirizzata al

Sommo Pontetice.
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Beatissimo Padre

Framezzo alle molteplici e continue amarezze, dalle quali ,
in quest!

tempi calamitosi e difficUi
,
e accompagnato il nostro pastoral ministerp,

dolcissimo conforto ci recavano le compitissime lettere dell' Emmentissi-
mo Cardinal Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio

,
colle quali

a npme e d'ordine della Santita Vostra cijnvitava recarci a
cptesta metrp-

poli deU'orbe cattolico, onde intervenire ai due semipuLblici Concision,
ed assistere in seguilo alia grande, straordinaria e comraoyentissima so-

lennita della Canonizzazione dei Beat! Martin Giapponesi e del Beato

Michele.de' Santi.

II corrispondere a tale carissimo invito della Santita Vostra , piu che

Iq adempimento di un nostro sacro dovere, era per noi. 1' appagamento
di un viyissimo desiderip del cuqr nostro., e un giocoudissimo piacere,

perche ci porgeva propizia occasione di venire a tributare personalmente
alla^Santita Vostra 1'omaggiq sincere della nostra iigliale dcYOzione, e

1'attestato di quel fermo ed inviolabile attaccamento a cotesta Cattedra

apostolica
ed al Successore di San Pietro, ncl quale riponiamo la nostra

gloria e troviamo la forza necessaria al disirapegno dci pastorali nostri

doveri. Nella fiducia che nqn dovesse essere a noi diniegata quella liberta,

che Yedevamo concessa ai Vescovi <iell altre nazioni ,
ci anda\Tamo con

tutta alacrita disponendo al santo e vivamente bramato pellegrinaggio.
Ma pur troppo ci yedemmo con noslra sorpresa troncate a mezzo le no^

tre speranze e falliti i nostri disegni da chi credevamp di essere tutelati

neli' csercizio dei nostri diritli di cittadini, e secondali ncll' adempimento
di,un sacro dovere che, come a Yescovi, ci corre di recarci ad limina

Aposiolorum.
L'animo nostro per tal diniego venne da tale dolore amareggiato e

tratitto, che ci mancano le parole a spiegarlo ;
e queslp dolope \iepiu

si accrebbe, perche la fattaci proibizione ,
oltre che ci priva della soave

ambita
consplazione

di vedere soddisfatto un ardente nostro desiderio, ci

toglie altresi la opportunila di presentare alia Santita Yqstra gli atti di

profondissima yenerazione e di filiale ossequio dei nostri diocesani, at-

taccatissimi anche essi alia Santa Sede ed all' augusta sacra Vostra Per-

sona, e di riportarne in mercede 1' apostolica vostra Benedizione, che e

1'oggetto piu caro dei loro e dei nostri
yoti.

hiusaci per tal modo la via di venire noi pare, con tanti specchia-
tissimi e venerandi Prelati deU'orbe cattolico, a fare corona alia Santita

Vostra in uno degli atti piu solenni e memorandi del gloriosissimo vostro

Pontiticato, invidiando la loro
sprte ayyenturata, cerchiamo un lenimento

al nostro dolore nel prpstrarci
in ispirito ai piedi della Beatitudine Vo-

stra ,
e rinnovarle le piii sincere proteste di quella devpzione profonda

ed affettuosissima riverenza ,
che ci

renp'e cornuni le gioic e le afflizioni

di Yostrl Santita, e ci inspira una illimitata obbedienza a tutte le deci-

sioni ,
che dalla medesima siano

per
emanare.

Degnatevi, o Beatissimo Pactre, di gradire questi nostri sentimenti,
che coll'aiuto della divina grazia serberemo costanti sino all' ultimo re-

spiro di nostra vita
;
e frattanto impartite ,

ve ne supplichiamo ,
a Noi

,
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al nostrq Clero ed ai fedcli affidati alle nostre cure I'^apostolica voslra

Benedizione.

Saluzzo, 1. giugno 1862.

I Yescovi della provincia ecclesiastica di Torino -f Giovanni, Arc.

Yesc. di Saluzzo, dec. f Fr. Modesto, Vescovo d'Acqui i Luigi,
Yescovo d'lvrea f Fr. Gio. Tommaso , Vescovo di Mondovi

f Fr. Glemente, Yescovo di Cuneo -f Gio. Antonio, Yescovo di Susa.
Anche i Vescovi Toscani della provincia di Pisa e 1'Arcivescovo di

Lucca vollero esporre al Santo Padre i motivi che loro impedivano di

concorrcre a Roma; il che fecero in una bellissima lettera, che vcnne

pubblicata per intero nello Stendardo Cattolico di Genova, n. J30; di

cui riferiremo (jui la conclusione, come quella che ritrae al vivo i nobi-

lissimi sensi di que' degni Pastori.

Noi adunque rimarremo nella nostra Diqcesi,
in mezzo ai noslri cari

figli; ma Voi, o P. S., saprete scusarci, ne siain certi, presso tutli
cploro,

se pur vi sieno, che ignan della nostra condizionc, ci credessero dissen-

tire da Yoi, perche non ci veggono altorno il vostro trono all'epoca d' un

ayvenimento solenne per la Cniesa e
fqriero

d' immensa consolazipne e

di speranza per 1'orbe
cattolicq.

Anzi poiche e lermo nostro proposito di

condannare quanto sara da Yoi condannato ,
come di apprpvare quanto

sara approvato da Yoi in ogni tempo ed in qualsiasi contingenza; cosi

non possiamo ora contenerci daU'emettere solenne il nostro voto in ordinc

al fatto della prossima Canonizz^zione, voto che e in lutto uni forme e

cpncorde a quello dell' Episcopato ed al Vostro. Fidati poi nella magna-
nimita del vostro cuore paterno non disperiamo che ci venga sppra anche

qua 1'apostolica Benedizione, c quell' assistenza che solleciti vorrannp
pregarci dai novelli Santi i Yescovi che si lro\ ano uniti a Voi

,
coi quali

abbiam comune la causa, com uni i timori, comuni le speranze. Tanto vi

espongono i Yescovi della provincia pisana, ai quali si unisce 1' Arcive-

scovo della vicina Lucca, nell' atto che implorano la vostra Benedizione

per le rispettive Diocesi.

II giorno sacro al Ponteiice S. Gregorio VII.

Firmati aU'oriqinale i Cosimo, Card. Arciv. di Pisa. -\- Miche-

langelo, Yesc. di Pontremoli. f Girolamo, Vesc. di Milto, Amm. della

Diocesi di Livorno. f Giovanni , Vescovo di Pescia.
-;- Giuseppe,

Yescovo di Yplterra. f Fr. Giulio, Arcivescovo di Lucca.

i. I Yescovi poi delle province, rubate ai dominii della Santa Sede,
sentirono anche ^)iu acerbo il dolore di vedersi duramente negata la fa-

colta di recare in persona 1'omaggio della loro devozione ed obbedienza

al Sapremo Pastore , loro legittimo Soyrano temporale e Re. Quindi ,

con quel coraggio che non conosce
pericoli,

e non cura minacce
,
e di-

sprezza ogni danno, 1' Episcopato dell' Umbria levo la voce a denunziare

al mondo tutto gli eccessi della trionfante rivoluzione
;

il che fece con
un infocato indirizzo al Santo Padre, che leggesi cosi nell' Armonia.

.'
;

^;Beatissimo Padre,
t

Fra le molte splendide glorie di che si adorna il vostro sublime Pon-

tificato
,
noi animiriamo ,

o Beatissimo Padre
,

il grande disegno della

Santita Vostra di elevare all' onore degli altari-i Martiri Giapponesi in que-
sto momento di accanita persecuzione contro la Chiesa di Gesii Cristo.
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Quel Dio
,
che vi colloco sulla cattedra di San Pietro

, guida manifesta-

roente con una assistenza specialissima i vostri passi ,
e vi rende arami-

rabile e grande in tutte le opere vostre. Mentre tutti gli slbrzi dei neraici

del Cattplicismo sono
riyplti

a Roma, peratterrare quest'ullimo baluardo

dell' indipendenza pontificate ;
Voi nella pace serena del vostro spirito

chiamate attorno i Pastori tutti della Chiesa dalle piii lontane spiagge del

montio, per rafforzare in essi il vincolo dell'unita, che deye congiungerli
al

centrp ,
e per infpndere nel loro petto coll' esempip dei martiri

la'fpr-
tezza e il coraggio in affrontare qualsivoglia battaglia. Mentre la Chie-

sa e bersagliata da
ipqcrita guerra ,

e le si preparano forse piii aperli e

piu fieri combattimenti
; Voi onorate queicampioni che la esattarono'collo

spargimenlo del proprio sangue, e confqrtate
i fedeli a seguirne 1' esem-

pio. Gli empi ne fremono e si rodono di mal compresso
liyore. Non po-

tendo incatenare i Pastori delle diverse parti del mondo ,
stendono la

mano di ferro contro di noi
,
che ci troviamo sventuratamenle nel van-

tato regno d' Italia, sicche non voliamo, come sarebbe nostro desiderio,

all' eterna citta
, dove ci invita la voce autorevole del Successore di

San Pietro, del Vicario di Gesii Cristo. In nome della liberta calpestanq
i dirilti individuali di ciascuno di noi

,
che sonp inviolabili come quelli

di qualunque altro cittadino
,

i diritti de' Vescovi che dovrebbero essere

rispettati da coloro che proclamano Chiesa libera in libero Stato, travol-

gono con miserable sofisma le vostre
parole

d' invito ,
insultano al buon

senso , qltraggiano le
popojazioni ed il loro Cattolicismo ;

si arrogano il

diritto di porlar giudizio inlorno al yantaggio o allo svantaggio del no-

stro gregge , giudizio che solo a noi si appartiene ;
e ci tolgono la con-

sqlazione
che grandissijna ayremmo attinta

,
dal rccarci a'

vpstri
Piedi.

"Si, Beatissimo Padre, la vista di Voi, che siete 1' esempio ilpiu lumi-

'noso di magnanimita, di soavita, di fortezza, 1' ascoltare dal vostro lab-

bro augusto la viva e solenne parola vostra ,
1' ispirarci sulla tomba dei

Santi Apostoli Pietro e Paolo , e innanzi alia solenne gloriticazione dei

Marliri Giapponesi ai sentimenti di zelo e di coraggio per difendere la

causa di Dio
;

la conoscenza ed il contatto di tanti illustri e venerandi

Pastori, convenuti da tutti i punti del
globq,

e di quelli che la legge del-

la forza strappo dalle loro sedi e condanno ad uu' amara emigrazione ,

ayrebbe altamente cpnfortato 1' animo nostro e temperate le amarezze ,

di cui siamo di continue abbeverati nella guida del gregge alle nostre

ure commesso. Noi pure avremmo sperimentate le sublimi empzioni
di

una solennita quasi unica nella sloria
,
in cui il Sommo Pontiticato ap-

parira in tutta la sua grandezza a scorno e vergogna di coloro che vo-

gliono oscurarlo e
avyilirlo.

Ma il braccio dei novelli ci afferra senza pieta e c' impone
il sacrilizio dei nostri piu fervid! desiderii. Se essi per altro c' incatena-

ne le membra e i passi , potranno
anche strapparci dal petto i sentimenti

da cui siamo animati ? No , Padre Santo : le nostre coscienze compresse
dalla viqlenza si sentono piii libere e piu forti in professare le doltrine

della Chiesa
,
e in vendicarle

,
se tia d' uopo , tra i ceppi e le catene

,
e

perfino sui patiboli. La lontananza che
,
nostro malgrado, ci separa ma-

terialmente da Voi e da tutto
}' Episcopato che Vi circonda ,

non serve

che a rafforzare la nostra unanimita
,
la nostra concordia ,

la nostra com-

pattezza. Noi siamo un cuor solo
,

un' anima sola con Voi , che siete il

Pastore supremo di tutta la cristianita
,

il Capo a cui si collegano tutte le
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membra di questo gran corpo ,
la pietra fondamentale che sostiene e

regge 1' immense edificio
,
e con tutti i Pastori che da Voi ricevono lu-

me e direzione , e a Yoi sono subordinali. I nostri scritti ,
le nostre pro-

teste
,
le nostre resistenze hanno abbastanza dimostrato alia Santila Vo-

stra
,
che la piu lieye diyergenza da Voi ci e affatto sconosciuta

,
e che

professiamo identicamente le stesse yostre dottrine, e siamo altresi am-
miratori entusiaslici della yostra soaye, ferma

, dignitosa condotta" in

faccia all' empieta mascherata coll'
ipocrisia.

Anzi il nostro sagrifizio e lenito in gran parte dallo smacco, che dal-

la
sapienza yostra riceyono i moderni persecutors. Che potevate far di

nieglio per isyelare al mondo quanto yalgano le guarentigie di liberta

che costoro pretendono donare alia Chiesa, di quello che inyitare a Roma
tutti i Vescoyi per assistere ad nna funzione religiosa? Voi costringete i

noyelli farisei a gittare la maschera che li ricuopre, a dichiarare col fat-

to
,
che sono menzognere ed ipocrite le loro assicurazioni

,
e potete dire

all' intera cristianita: Tutti i Vescoyi sono stati liberi di secondare il

mio inyito
,
tranne quelli di un goyerno , che pretende assumcrsi la tu-

tela e iU protettorato della mia liberta . Da
cjuesto

anche i meno yeg-
genti comprenderanno ,

che sarebbe della liberta yostra, della yostra in-

dipendenza ,
se yenissero ad imposse.ssarsi

della yostra citta
,
se yi tro-

yaste come noi
sptto

la loro dommazione.
Ah! sperda il Signore un si calamitoso disastro, e per la intereessio-

ne della Vergine Santissima e dei Beati
'

Martiri Giapponesi, che riceye-

ranno da Voi ]' accresciinento del loro splendore, renda inaccessibili co-

deste soglie all' empia e ribalda consorleria, che minaccia d' inyaderle.
Noi neir umilta del nostro spirito alzeremo al Signore le deboli nostre

preghiere incessantemente-, per iscongiurare la nera tempesta, e perche
yiviate lungamente a sostegno della Chiesa, a difesa del diritto, a con-

forto di tutti i fedeli. Gli empi sospirano la yostra morte, e no'i yogliamo
la yostra yita ed il completo yostro trionfo. II giorno, o Padre Santo, in

cui Vi yedremo, domate le forze d' inferno, assiso tranquillamente sulla

yostra cattedra, inondato dalla gioia del trionfo, solleyare a Dio gli oc-

chi molli di lagrime, e Vi ascolteremo intuonare 1'inno del ringraziamen-
to, ah ! sara un giorno di troppa consolazione. L' entusiasmo dei yostri

iigli non troyera Teguale negli annali del mondo, e non yi sarapenna che

potra descriyerlo.

Un'immagine di Maria, che si e in questi giorni prodigiosamente ma-
nifestata nel bel mezzo d' Italia entro il territorio dell' Archidiocesi Spo-
letina, che fu la prima yostra sposa, dove accorrono di continuo, con en-

tusiasmo inaudito, a migliaia i fedeli dell'intera Umbria, porgendo spet-

tacplo della piii sentita diyozione, sarebbe mai un pegno del yostro sol-

lecito e taiito sospirato trionfo?

Ci gioya sperarlo, e in tale fiducia ci prostriamo umilmente ad implo-
rare per noi e per tutti i nostri diocesam' la yostra apostolica Benedizione.

Addi 24 Maggio, sacro a Maria Auxilium Christianorum, 1862. Urn;,

dev. obbl. servi, figli e sudditi i Gioacchino Card. Pecci, Vesc. di Pe-

rugia T Giovanni Battista Arnaldi, Arciv. di Spoleto f Giuseppe-

Maria, Vescovo di Terni -} Nicola, Vescovo di Fuligno f Gaeta-

no, Vescoyo di Rieti f Raffaele, Vescoyo di Norcia f Emidio t
.

Vescoyo di citta della Pieve f Giovanni, Vescovo di Todi i Inno-

cenzo, Vescoyo di Gubbio ~\ Giacinto, Vescoyo di Narni.
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5. Niente meno commovente si e YIndirizzo che 1'Episcopato napoli-
tano mando presentare al Santo Padre

, per lo stesso motive
;.

51 quale
noi riferiremo nel suo testo latino per fame meglio gustare il candore, la

pieta, 1'affetto e la generosita che tutto 1'informa. Esso dice cosi :

Bealissime Pater.

.WlT ! ii - i.'i
',

i'.-
: to>, 'j'lJJV:'.'' 1

'--
-\-

;
? .!!'' :':

'." ;.;-_*:

'Quam bonum etquam iueundum convenire Fratres in unum ad San-
ctam Ecclesiam Romanam, adquam propter potentiorem principalitalem
necesse est omnem convenire Ecclesiam

, hoc est ornnes qui sunt undi-

que fideles, cunctosque Pastores, ut rationem reddant villicationis suae !

Quam bonum- etquam iueundum accedere ad Vaticanum Montem et ad

princeps templiito sanctum
,

et ad multqrum millium fidelium frequen-
tiam, in die, qua Sancta Mater Ecclesia, induta vestimentis gloriae suac
et coelestis Sionis aemula, heic coronal ftliossuos, qui principals et

pptestates tenebrarum eo yel maxime triumpharimt, cum a Tyranno lapo-
nicae gentis pro fidei obstinatione damnati, atque post Christum et pro

Christp de terra in crucem exdtati vicerunt . custodientes opera eius
;

digni idcirco qui potestatem habcant super genles ! (Apoc. II, 26-)

Rursus, quam bonum et quam iueundum adstare tune temporis Fra-

tres in circuitu Petri Cathedrae unde unitas sacerdotalis exorta est, at-

que Episcopatus unus, Episcoporum multorum concord! numerositate dif-

fususl Quam bonun) etquam iueundum Beatitudini Tuae communione

cpnsociatos Fratres coram pendere in ilia die ab ore tuo
; quippe Vica-

rius lllius, qui verba vitae aeternae habet quotidie a sacro tuo doctore
Petro doceris

, agnos non modo, sed et oves Christi per totum habitabi-

lem mundura Tibi conereditas, pascerel Quam bonum et quam iucun-

/dum Tibi, in ilia die super Sedem sedenti, in medio Seniorum adstare,
et placito tuo respondereAwe^; etcantare Tecum canticum novum Leoni
de tribu luda

, qui yicit per martyres suos
, quique solus dignus est ac-

cipere gloriam et honorem et virtutem ! (Apocal. IV, 11)

Quam bonum! quam iueundum !!.... Atqui huiusmodi iucunditate et

gaudio sancto frui, nobis tanlummodq Neapolitanae Ecclesiae Episcopis
minime datur, et confluentibus undique ab Oriente ac Occidente fra-

tribus et tidelibus ad tantam Romanae Ecclesiae solemnitatem, nobis so-

lummodo abesse necessum estU! Utique Tu nosti, Beatissime Pater, do-

lorem nostrum ac tribulationem nostram: Tu scis quare Gubernium,

quod heic irnperat, id nobis prohibeat: unde casus nostros miseratus Tu

ipse, ea qua polles charitate, nobis indulgens fuisti.

Quid ergo ? soli Neapolitan! Episcopi, super flumina sedentes huiusce

Babylonis, non poterunt cantare in ilia die canticum Domini, quippe quasi
in terra aliena?.... At vivat Dominus! et praestet fides supplementum I

Absentes quidem corpore, praesentes erimus spiritu. Siquidem Deus to-

iius consolation! s, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, in sa-

pientia sua disposuit, ut ex nostris Fratres nonnulli, yel ex ipso Eccle-

siae Senatu , praesenti saevissima tempestate abEcclesiis suis abrepti,
ac ab hisce regionibus extorres, isthic commorentiir; atque adeo in tem-

plo isto principe aderunt.ad solemnitatem celebrandam. Istis ergo, vide-

licet Xysto Riario Sforza Archiepiscopo Neapolitano S. R. E. Presbytero

Cardinal!, necnon Francisco Xaverio Archiepiscopo Surrentin., Mariano

Arch. Reginen.,Iosepho Episcopo Soran., Aloisio Episcopo Aquilan. per
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praesentes mandatura damus, eosque precamur, ut etiam nomine Episco-

porum l\
7

eapolis Ecclesiarura , qui hisce littcris subseribimus, opportune

tempor'e, Tini super thronum sedenti prcces supplicationesque pro Beato-

rum Martyrum laponensium , nee non pro Beati Michaejis de Sanctis

Ordinis Sanctissimae Trinitatis Canonizatione instanter, instantius, in-

stantissime submittant; et Tibi interroganti respondeant: Placeat; et si

quid aliud arrepta
occasione docenti respondeant : Amen; ut ad Trini-

tatis instar, cums una cst atque individua potestas, unum, uti loquitur
S. Symmacus, per diversos Antistites Sacerdotium sitet adpareat .

Interim flectimus genua nostra ad Deum ac Patrem Domini Nostri lesu*

Christi suppliciter exorantes, ut per media Sanctorum, qui la-vcrunt sto-

las suas in sanguine Agni, dies probations brevientur, et Ecelesia Catho-

lica tandem aliquando devictis erroribus universis secura III! serviat li-

bertate. Sperantes vero futurum ut etiam Beatissima Virgo Immaculata,
de qua tarn bene meritus es, pro nobis intercedat ad Deum Filium suum

TJnigenitum ; per quam iidenter Ecclesiae triumphum, Te duce invictis-

simo, expectamus ; atque ad pedum tuorum osculum in terra provoluti

Apostolicam Benedictionem enixe efflagitamus.
Datum Ncapoli, die sacra apparitionis S. Michaelis Archangeli, an-

no 1862.

'r Joseph Card. Cosenza, Archiep, Capuan. i Caietanus, Archiep.
Acheruntin. et Materan. -rLaurentius, Archiep.. Cosentinus. f An-

tonius, Archiep. Salernitanus. Acernensis Eccl. perpetuus ,
et vacantis

Nucerinae dioecesis apostolicus Administrator. -\-Ioseph, Archiep. Tra-
nen. ct Nazaret. f Vincentius, Archiep. Sypontin. i Petrus, Archiep.
Rossanen. -j- Aloisius, Archiep. Teatin. f Vincentius Andreas, Ar-

chiep. Hydruntin. v Raphael, Archiep. Brundusin. -J- Joseph, Ar-

chiep. Tarentin. i Greyorius , Archiep. Compsan. et Caoipanien.
i Franciscus , Archiep. Baren. f Philippus, Archiep. Caietanus.

i Nicolaus, Episc. Lycien. i Franciscus, Enisc. Ugentin. f Bar-

tholomaeus, Episc. Calven. et Theanen. et Administrator apostolicus Ca-
stellaneten. -f- Joseph , Episc. Lucerin. 7 f Bernardinus M. , Episc.
Fodian. ^Nicolaus, Episc. Melphitien. luvenacen. et Terlitien.

T Fr. Franciscus Xaverius, Episc. Muran. f Joseph, Episc. Nolan.

f Enricus, Episc. Casertan. i Jo.
Joseph, Episc. Andrien. -f- Anto

nius Michael, Episc. Venusin. -J- Aloisius, Episc. Thelesin. et Cerre-

tan. i-Dominicus, Episc. Ayersan. i Januarius M., Episc. Anglo^-
nen. et Tursien. Michael, Episc. Marsorum. f Fr. Dalmatius>,

Episc. Boven. t Vincentius, Episc. Ruben, et Bituntin. i Raphael,

Episc. Squillacen. *? Franciscus Paulus, Ep. S. Agatae Gothorura.

T Michael, Episc. Marsicen. et Potentin. f Ferdinandus M. , Episc.
Suessan. f Fr. Simon, Episc. Tricaricen. f Raphael, Episc. Ca-

tacen. f Joseph, Episc. Oppiden. f Felix, Episc. Isclan. -J- An-

tonius, Episc. S. Severin. fFr. Joannes Baptista M. C., Episc. Yallen.

et Caputaquen. -J- Franciscus
, Episc. Castri Maris Stabiorum.

^Francisttu, Episc. Abellinen. f Alphonsus M., Ep. Gravinen. et Mon-
tis Pelusii. f Fr. Thomas, Episc. Troian. f Franciscus, Episc. La-

quedonien. -J- Nicolaus, Episc: Cariaten. ~f Fr. Michael, Episc.
Theramanus.

;- Philippus , Episc. Mileten. 1-
Caietanus , Episc.

Nuscan.
-J- Ignatius, Episc. Melphien. et Rapollen. {- Fr. Laurentius,

Episc. Baianensis. i Fr. Aloisius, Episc. Triventin. f Leonardus.,
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Episc. Asculan.et Ceriniolen.
j-

Fr. Hyacinthus, Episc. Neocastren.

f/oan./)ommtctw, Episc. Eumeniae, Ord. Altamurae et Acquaevivae.

| Fr. Aloisius, Episc. Cotronen. -\ Aloisiiis, Episc. Uritanus. -f- 5o-
naventura, iam Episc. Liparensis. -;- Valerius, Episc. Gallipolitanus.

\-Philippus, Episc. Nicoteren. et Tropien.
II quale belhssimo documento della virtu pastorale dei Yescovi Napo-

litani trova im editicante riscontro nella seguente lettera indirizzata at

Santo Padre dall' Arcivescovo di Cosenza.

Beatissimo Padre. Avendq letto nel Giornalc dell' Armonia la pro-
testa del 6 Gennaio p. p. , umiliata a Vostra Beatitudine dai Cardinalr r

Arcivescpvi e Vescovi di Napoli, con sommo rammarico non
yi ho tro-

vato il raio nome segnato. Onde per restituire la calina al mio spiritov

agitato da varii pensieri , vcngo a rassegnare a V. S. che io mi unifor-

mo in tutto a quanto hanno protestato quelli Emi Prelati. Avendo H
nostro Divin Rcdentore conferita la suprcma potesta, di reggere e gover-
nare la Chiesa universale, a S. Pietro, del quale V. S. e il vero e legit-
timo successore, colla scienza e dottrina, io ntcngo e riterro vera e certa

ogni parola di Voslra Beatitudinc, non solo in maleria di fede c di costu-
mi

,
ma eziandio in materia di fatto. Poggiando agli aiuti del divin Pa-

store dei Pastpri ,
difendero e spsterro questa

verita a fronte delle con-

traddizioni, e in faccia ai
pericoli,

ai
quali potro esscre esposto.

Prostrate a terra, bacio il piede di V. S. ed imploro 1' apostolica Bev
nedizione. Gosenza, li 10 Maggio 1862. Umo, dev., ubbmo servo e fi~

glio in C. f LORENZO, Arciv. di Cosenza.
6. La Santita di Nostro Signore ,

che fra le altre virtu di cur adorna
1'animo sovrano, va tanto segnalato nella magniticenza, si e piaciuta dar-
ne bell' argomento agli Emi e Rmi signori Cafdinali, ed agl' Illmi e Rm-i

Monsignori Patriarchi, Primati, Arcivescovi c Vescovi, che da ogni par-
te dell' orbe sono convenuti attorno alia Sede Apostolica, per formare la

sua Corona nel giorno della solenne seguita Canonizzazione ,
mandand*

loro a donare piu oggetti ,
fra i quali una stupenda medaglia di grandis-

simo modulo , che da una parte presenta magistralmente ritratta la Sua
venerata effigie ,

e dall' altra la grande opera della Basilica Ostiense ri>-

coslruita.

Lunedi poi, 9 Giugno, verso i medesimi
Porporati

e Prelati si piacque
di aggiungere un tratto novello di benevola

distinzipne,
convitandoli tutti

alia pontiticia sua Mensa; ed affinche 1'
inyito

riuscisse degno dell'Augu-
sto Sovrano che facevalo, e dei personaggi insigni che ayeanlo ricevuto,
venne 1'apparecchiamento del pranzo disposlo nella Biblioteca Vaticana r

e propriamente nella grande sala, che il genio di Sisto V fece innalzare ,

con architettura del Fpntana , attraverso il cortile di Belvedere. In gir

j)er le due navi laterali correvano le mense, che partendo dal trono pon-
tificio al medesimo andavano a-terminare. Fornite di prezioso yasellame
ed ornate di capolavori artistici i piu sorprendenti che, analoghi alia cira

costanza, si fossero potuti raccogliere dai
yari luoghi della pontificia di-

mora
,

le mense presentavano una moslra incantevole , che bene accor-

davasi con gli adornamenti della grande aula. La quale fra le grottesche
e gli emblemi che vi dipinse Giovanni da Modena, negli spazi vuoti delle

larghe pareti da a vedere istoriate dal Nebbia e dal Guerreo le opere deJ

Pontefice fondatore, le solenni ragunanze dei generali Concilii, e ritratte
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le piii cclebri biblioteche che furono al mondo , e nei pilastri ,
che ne

sos,tengono a mezzo la volta, le immagini degV inventori del segni alfa-

betici do lie lingue.

Pertanto terminate il Concistoro, i nobilissimi convitali, in numero di

oltre a trecento
,

si sparsero per la immensa biblioteca
,
e dai disserrali

armadii, tolsero ad osservare quelle preziosita di codici , di palirasesti ,

di manoscrilti, di autografi ,
e di quanti altri oggetti , che in quell' em-

porio dell' a'ntica e moderna sapienza conservati , potessero interessare

la dotta curiosita loro , e vi si deliziarono sopra. Verso le ore due pom.
.arrive il Santo Padre : tutti si fecero intorno a lui

,
che dopo aver per

breve tempo con dimostrazione di singolare affabilita conversato con lo-

ro, si fu assiso all' apparecchiato trono. Allora comincio il desinare, pas-
sato in grata conversazione che traeva alimento dalle memosie che le di-

pinture , piii sopra accennate
, ridestavano al pensiero di ognuno. Cosi

mentre rifocillavasi il corpp , era la mente pasciuta da gloriose remini-

scenze. Dopo il pranzo tutti seguirono Sua Santita al giardino ,
ove nel

casino, architettaio da Pirro Ligorio, e detto di Pio IV, si offersero confet-

ture e caffe. E spaziarono qua e la i- nobilissimi convitati fra le verzure

di quei viali e boschetti , esilarando lo spirito piii che con 1'amenita dei

luoghi con la henevolenza che il Santo Padre degnossi verso tutti dirao-

strare, e che ebbe nell' aninio di ognuno coronato 1'avvenimento straor-

dinario con un motivo perenne di gratissima imperitura reminiscenza.

7. La stessa Santita di Nostro Signore, per dare una significazione del

suo animo benevolo eziandio ai venerandi Sacerdoti delle diverse na-

zioni, concorsi in Roma per assistere alia solennita della Canonizzazione,
si degno nelle ore pomendiane del trascorso venerdi ,

6 giugno ,
ammet-

.terli alia sua presenza nelki Cappella da Sisto IV , suo fondatore ,
detta

Sistina
; ove indirizzp

loro gravi parole, esortandoli a mostrarsi nel mini-

^tero apostolico quali lucerne che guidino i popoli alia verita fra il teno
brore delle perverse dottrine del secolo. Queste parole poi messe a

starapa ordino che fossero distribuite a perpetua ricordanza a coloro

che le aveano riyerentemente raccplte
dalla sua viva voce ,

e dispose
che a ciascunp si aggiungesse il ricordo'di una medaglia, che alia sua

effigie ha aggiuuto il conio della distruzione della Basilica Ostiense. Per
tal modo i Gerarchi delle yarie Chiese hannp ricevuto dalla Muniticenza

del Santo Padre la memoria della Basilica di S. Paolo ricostruita ,
i Sa-

cerdoti quella della medesima come fucbnsunta dalle fiainnie:.due anelli

estremi di una catena, che segnano la gloria delle arti e della generosila
cristiana del nostro secolo

,
e provano come i monumenti ,

ai quali si

scaldano gli aSetti del cattolicismo, risorgano piii sfolgoranti dalle avver-

sita che li colpirono.
Le mentovate parole -del Santo Padre, che paiono rivolte tanto ai

present! che
}'
udivano , quanto agli assenti che le potrebbero leggere

stampate, e di cui rechiarno qui in nota il testo latino ^
,
diceano cosi:

^ Mirabile quodtlam, et visu incuD<liss!mum congregatos. Quoil cum intuemur
,

acerbitates

.eihibet Nobis insueta frequentia vestra, auspi- Nostras nedum leniri sentiraus, sed eas ferine

catissimo hoc tempore, quo ros cnm Venera- obliviscimar. Scilicet id effecit nnus pacis et

bilibus Kpisoopi j ex Orbe universo circa Nos concordiae auclor Dens, qui Ecclesiae suae dedit

..fit principem hanc B. Pehri Sedem ceruimus tervare unitatem in tinculo paci$, ut fideles-
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Al tulto maraviglioso e giocondissimo a vedere e Duello che ci e posto
innanzi dall' inusltato vostro concorso, in questa faustissima

cpngiuntura,
in cui vi scorgiamo qui raccolti da4utto 1'Orbe, insiemecon i Venerabili

Yescoyi, intorno a Noi ed a questa Sede suprema del B. Pietro. II che quan-
do Noi riguardiamo, non pure senliamp mitigale le noslre afflizioni, ma
per poco non le abbiatno affatto dimenticate. Questa per certo e opera del

solo Dio, autore della pace e della concordia, che diede alia Chiesa sua
il serbare f unita nel vincolo delta pace, affinche tutti i fedeli fossero un
solo corpo , un solo spirito. In questa unita e riposta principalmente la

gloria dc' fedeli, in essa 1'onore della Chiesa, in essa il
terrpre de'nemici,

a' quali, appunto per ci6, la Chiesa stessa apparisce terribile come un

esercitp
schierato a battaglia. Costituiti in tale ordinanza solto i yostri

Pastori, a' quali sovrasta il Capo supremo, ciascuno nel grado suo, a ma-
niera di esercito sotto il suo Imperatore e suoi Capitani, eseguitene i co-

mandamenti. E di vero, tra le cagioni che abbiamo di dolerci, questo a'

nostri tempi riusci felicemente, che i Pastori si eongiungessero strettis-

omncs unum corpus, unus spiritus essent. In

ca unitatc sita cst maximc iidelium gloria, in

ea decus Ecclesiae, in ea hostitim formido, <jui-

Lus iilcirco Ecclcsia^ipsa terrihilisapparet, tarn-

quain castrorum acies ordinata. In hac acie

constituti sub pastoribus vcstris. quibus pracest

Suprcmum Caput, unusquisque in suo ordine,

ad instar exercitus sub Imperatore et dncibiiSj

mandata peragite. Hoc sane inter causas dolo-

ris aetati nostrac felititer obvenit, ut pastorcs

cum Capite arctissime iungercntur. Eorum vcsti-

giis insistite, vosque Apostolicae Sedi vinculum

tripleSj orationis, charitatis, doctrinaeqnc con-

iungat. Orationis
, qitae penetrat niibes, per

quani impetratur obtentio omnis boni,etlibe-

ratio ab omni malo. Charitatis, qua crescimus

in illo per omnia, qui cst Caput Christus, ex

quo tolum corpus compaction et connexum

aut/menturn facit in aedijicalionem. Doctrinae

di'inum
, qua rctinetur (idei depositum illiba-

tura,qia, velut Domini luce perfusa, per Or-

lem totum radios suos porrigit, Ecclesia. Sci-

mus utique tristissimis Nos versari temporibus,

et Petri Sedem potissime impugnari. Sed ipsa

tanta est divinitus sotiditate munita, vt earn

neque haeretica unquam corrumpere pram-
tat, nec-pagana potuerit superdre pet/idia.

Sic incredulae impietatis ausus luiic lapidi im-

pingcnt, et tanquam somnia et fabulae abo-

lita et anliqtiala evanetcent. Haec discant a

Tobis, in regioncs vestras reversis, fideles vigi-

lantiae vestrae coucrediti, et catholico spiritn

usque magis imbuantur
, quern de ipso fonte

nnitatis vos plenius hansistis: sciant rivot a

fonte praecisos aresctre ; sciant eos coronari,

-qvii legitime cortaveriiit; sciant Ecclesiae uni-

tatem firmiler tentre omnes , et vindicate'

oportere. Ita animo eomparati, et Pastorum ve-

strorum aeniulantcs exempla, pro certo LabetCj

Deura Optimum Maximum hoc unitatis vinculum

benedictione coelesti confirmaturum, cuius so-

lidum pignus esto Apostolica Benedictio Nostra,

quam vobis omnibus amantissime impcrtimur

noc vobis modo
,
"sed ,et fidelibns vigilantiae

vestrae conimissis, quibus Lane praesentiam ve-

stram apud Nos spirituales fructus allaturam

speramus. Itaque veniam libenter tribuimus, ut,

die a proprio cuiusqoe vestrum Episcopo desi-

gnanda, qnicuniqiie ex vestrk regionibus pro-
ftcti hie adestis Apostolicam l>enedictioDem,cua>

applicationc Plenariae Indnlgentiae , Fidelibus

spiritual! vestrae curae concreditis semel.im-

pertire possitis, dummodo illornm singuli Sa-

cramentali Confcssione expiati ct Sacra S\nax:

refecti pro Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione

et triuuipko ferventes ad Putrem raisericordia-

riiin preces effuderint.

M01NITVM. Aposlolica Bcnedictio, de qua

tupra mentio est, danda erit in forma Eccle-

tiae consucta, et ab Us lantummodo daripo-
terit , qui auttParochi sunt , aut Parocho-

rum auxiliaret, aut Reliyiotarum Domuum,
aliorumvc Piorum Locofum, aut Inttituto-

rum christianac iut-cntuti aeducandae, out-

Hospitalium, aut carcerum poenalium m&-

deratoret.
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simamente col loro Capo. Camminate sulle loro vestigia; ed all'apostolica
Sede vi congiunga il triplice vincolo dell' orazione, della carita e della

dottrina. Dell'orazione, che penelra le nubi, e per cui s impetra il conse-

guimento d' ogni bene, e la liberazione da ogni male; della carita, con cui

cresciamoper ogni parte in Lui
, che e il Capo, Cristo: dal quale tutlo

il corpo compaginato e commesso prende aumento a 9ita perfezione ; della

dottrina finalmente, per la
quale si raantiene

illibatp
il deposito della fede,

onde la Chiesa, come rischiarata dalla luce del Signore, stende per tutlo

il mondo i suoi raggi.
Ben sappiamo che per Noi corrono tristissimi tempi e che la Sede di

Pietro principalmente e oppugnata. Ma essa e divinaraente munita di

tanta saldezza, che non mai I'ereticale perfidia la pote corrompere, ne la

paganaperfidia valse mai a super'arla. Pero le audacie deU'erapieta scre-

dente si frangeranno contro questa pietra ,
e come sogni e favole viete e

dimentiche si dilegueranno. Questo iraparino da voi,tornati a' vostri paesi,
i fedeli commessi alia yostra vigilanza, e s' imbevano serapre piu di quello

spirito caltolico, che voi dalla stessa fonte dell' unita avete con piii pie-
nezza attinto

; sappiano ,
che i rivi separali dalla fonte si disseccanp ;

sappiano
esser d' uppo che tutti fermamente tengano e difendano I'unita

della Chiesa. Cosi disposti d'animo, ed emulando gli esempii de' vostri

Pastori, abbiate per certo che Dio Ottirao Massimo, colla celestiale bene-

dizipne, confermera il vincolo dell'unita, di cui siavi saldp pegno la apo-
stolica nostra Benedizione, che a tutti voi diamo affettuosissimamente, e

non solamente a voi, ma eziandio ai fedeli confidati alia yostra cura, ai

quali speriamo ehe questa vpstra presenza presso di Noi sia
per

arrecare

copiosi frutti spiritual!. Percio di buon grado yi
diamo facolta, che, nel

giorno da d^signarsi dal proprio Vescovo di ciascuno di voi, quanti qui
siete venuti da' vostri paesi, possiate per una volta dare la Benedizione

apostolica, con 1' applicazione dell' Indulgenza Pfenaria, ai fedeli posti
sotto la spirituale yostra direzione, purche quelli , purificati colla sa-

cramentale Confessione, e ristorati con la santa Comunione, preghino
con fervore a Dio Padre della misericordia, per 1' esaltazione ed il trionfo

di Santa Madre Chiesa.

8.
LaRappresentanzaMunicipale di Roma, conrisoluzione dei22 rnag-

gio , ha voluto arricchire 1' albo della cittadinanza e nobilta romana coi

Domi illustri degli Emi e Rmi signori Cardinal! e deglMllmi e Rmi Mon-

signori Patriarchi
, Primati, Arcivescovi e Vescovi, che in questa Me-

tropoli dell'orbe cattolico sono convenuti, nella propizia circostanza della

Canonizzazione celebrata dalla Santita di Nostro Signpre nel di 8 di

questo mese. La onorevole distinzione accordata dal Municipio Romano,
mentre aggiunge ai Dignilari di santa Chiesa quel titplo

di che andava

glorloso 1'Apostolo delle genti S. Paolo
,

e i cui diritti egli voile valida-

niente per se difesi e nella loro ampiez/a goduti ,
ha attirato alia Civica

Rappresenlanza la gratitudine dei ciltadini, i quali vanno licti che i Pa-
stori delle Chiese sparse "pel mondo possano recare ai connazipnali

loro

una
testimpnianza eloquente della stima e venerazione, in che li tengono

gli abitatori di questa eterna pontificale cilta.

Del quale fatto si voile conservata memoria con la seguente epigrafe.
Quod Bonum Faustum Felixque Sit Reique Catholicae Beneyertat
S. P. 0- S- Auctoritate Pii IX. Pont. Max. Principis Qptimi
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Monificentissimi Sola-tons Populi Christiani Aepiscopos Omnes
Strenuos Catholicae Fidei Adsertores Ex Orbe Universo Romam Con-
venientes VIII. Idus. Inn. A. MDCCCIXII Quo Caelitum Hono-
res XXVII Beads Martiribus Japoniis Item Beato Michaeli De
Sanctis Conf. Solemni Ritu Tribwmtur Lubens Gestiens In

Album Nobil. Civium Censendos Utque Auspicatissimae Rei Memoria

Perpetuo Servaretur Tituhim Pon. Curavit.

9. Ci e gratopoi di aggiungere, una Commissione di Cittadini Roniani

essersi fprmata a riceyere le offerte che molti ban mostrato desiderio di

contribute alia coniazione di una Medaglia ,
la quale agl' illustri Pastori

si dedicasse, a teslimonio
perenne

della venerazione e riconoscenza che

toro professano. E mentre il proposito lodevole si viene eseguendo, c una

copia di essa Medaglia in argento verra o consegnat'a o trasmessa a cia-

scuno di quei Membri della Cattolica Gerarchia, una Deputazione, for-

mata dei signori Principi Orsini e D. Caraillo Massimo, di Mons. Negro-
ni, del Comm. G. B. Derossi , del Can. D. Palino De Angelis, dell'AYY.

Ilario Alibrandi, dello scultore Cav. lacometti e defCay. Albertazzi, dopo
terminato il Concistoro del passato lunedi, si presento agli

Emi Porpo-
rati e llmi Prelati, ed ebbe 1'onore di offerire ad ognuno un esemp^re
del disegno della Medaglia ,

il conio della quale 1' artista e sul terminare.

Essa nel diritto rappresenta la Religione seduta maestosamente vicino al

Vaticano, ed avente in una mano la corona e la
palma,

nell'altra reg-

gente la croce ed il triregno e le chiavi : cogli occni guarda nelle venti-

sette stelle i novelli Santi, di'cui lo ha essa impreziosito. Atlorno gira
la

scritta^:
Sanctomm mater quos dat nova sidera caelo. II rovescio ha

un' iscrizfone latina che dichiara la mente degli'oblatori.

L'epigrafe incisa sul rovescio di questa medaglia, e la seguente. Epi-

SQopis ex. orbe. universe, qui. apost. sedis. iurib. propugnatis re.

romana.ubique. defensa Pit. IX. Pont. Max. desiderio. obsequu-
ti eidem. VI. id. jun. an. MDCCCLXII caelestes. honores. Sart-

ctis. novensilib. decernenti. adfuere cives. romani patribus. et.

adsertoribits catholici. nominist

10. Le disposizioni che in quest'ullimo periodo di tempo le diverse po-

pplazioni scismatiche dell'Oriente son venute mostrando di tornare all u-

nita cattolica, han fatto cogliere la propizia occasione dello straordinario

accorrere a Roma dei Vescovi e dei fedeli, onde assistere alia grande ce-

rimonia della imminente Canonizzazione
, per fare

opera
che giovasse a

consolidate ed estendcre gli effetti delle medesime, gia feliccmente presso
alcune'di quelle cominciati a prodursi. Ed in tanta affluenza di Vescovi.

Ecclesiastici a fedeli di tulte le nazipni,
si e essa eompiuta coll' implo-

rare solennemente la misericord ia di Dio a pro di quei dissenzienti cri-

stiani, e collo stimolare la carita pubblica a fornire gli aiuti material! op-

portuni al grande successo.
- A tal fine si diramarono inviti perche il po-

polo accorresse, nella mattina del martedi 3 Giugno ,
alia Yen. Chie-

sa di S. Andrea della Yalle, ove sarebbe stato offerto solennemente 1'In-

cruento Sacriticio, per impetrare da Die questa grazia della conversione.

degli Orientali alia cattolica unita ,
ed un sermone sarebbe stato fatto,

onde destare nei Latini la caritatevole emulazione
per

aiutare coi sussidii

la santa impresa. E la Messa ebbe luogo pontihcalmente cantata, con

tutto 1'apparato del Rito Armeno, dall' Illmo e Rmo Monsignor llassun
,
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Primate dei Cattolici di quella nazione in Costantinopoli, e coll' assisten-

za di tutti gli altri Yescovi e Sacerdoti oriental! presenti in Roma. Dopo
di essa 1' lllmo e Rmo Monsignor Dupanloup, Yescovo di Orleans ,

nel-

1' idioma francese, tenne per lo scope prefinito un analogo ragionamen-
to. Alia sacra ceriraonia assistevano, in lupghi a cio

disposti,
molti Emi

e Rmisignori Cardinal!, ed oltre a centocinquanta Illmi e Rmi Arcive-

scovi e Vescovi di rito latino. La moltitudine dei fedeli che vi concprse
fu tanta, che quel magnificp e vastissimo tempio tmo dal cominciare

della
funziprie

era divenuto insufficiente a cpntenerla.
La parola che flui

eloquentissima' dalla bocca del Yescovo di Orleans
,
deslo enlusiastico

effetto nell'uditorio sceltissimo, e produsse larga elemosina, di fr. 5200,
raccolta da alcuni Prelati della Chiesa si latina che

prientale,
a favore

dei Greci, Bulgari 6d Armeni recentementeconyertiti.

Un'altra inusitata e commoYentissima funzione sacra ebbe luogo al

Colosseo
pel. pomeriggio del Gioyedi 5 Giugno, concorrendo im da 20>

mila fedeli al divoto esercizio della Via Crucis, diretto da mons. Hugues
Yescovo di Nuova-York ; dppo il quale con eloquentissima orazione il

Yescovo di Tulle cavo dagli occhi le lagrime, ed accese in tutti i cuori

un^uocp di crfttiana carita ,
con argomenti tratti dal luogo, dai tempi

correnti e dalle pugne sostenute dalla Chiesa, riuscite sempre a compiuta
trionfo.

11. II Presidente del Consiglio dell'Arciconfraternita di S. Pietro, aven-

do fatto invito ai Yescovi che hanno nelle loro diocesi alcuna delle Con-

fraternite tendenti allo stesso tine, che e quello di giovare alia S. Sede con

preghiere e pie oblazioni
;
la delta Arciconfralernita raccoglievasi il di 5

del corr. nel palazzo del prin'cipe Orsini, in adunanza straordinaria. V'in-

tervenivano gli Emi e Remi signori Cardinali Sterkx, De Ronald, Wi-
seman e Bedini

,
il Patriarca di yenezia ,

e non pochi Arcivescovi e Ve-

scovi. L'adunanza fu numerosissima : vi concorsero ancora i Collettori,

e gli altri addetti all'Arciconfrateniita. Recitate le preghiere dall' Emo e
Rmo signer Cardinale Sterkx, Monsignor Nardi, Uditore della Sacra Rota,
tenne un'orazione latina

,
in cui esppse le ragioni , 1'origine e il felice in-

cremento della detta Arciconfraternita ;
disse qual plauso e accoglimentp

le facesse il mondp cattolicp , erigendo in molti luoghi d' Europa simili

spcieta che in gran parte si aggregarono alia nostra. La eloquente pra-
zione fu coronata dagli applausi di tutto il rispettabile consesso. Quindi

prese a ragipnare
all' improvviso 1' Emp Wiseman ,

dichiarando con bre-

vi ma fervidissime parole quanto fosse lieto d'assistere a questa adunanza^
e come egli godesse sin dall'origine di tale istituzione ,

che voile- rinno-

Tata nella sua Arcidiocesi di Westminster col piii felice successo. Inco

raggio gli astanti a perseverare nel nobilissimo proposito, per meritarsi la

benemerenza del mpndo cattolico ,
e la ricompensa di Dio. Le parole

dell' Eminentissimo riscossero vivissimi applausi. Quindi S. E. il principe
Orsini

, Presidente , leyossi
a ringraziare gli Emi Porporati ed i Veseovi

dell'onore fatto all'Arciconfraternita , assicurando che mai si cancellera

dalla mente degli astanti la niemoria di si bel giorno. Recitate novella-

mente le preghiere , e fatte le solite oblazioni, 1'adunanza si sciolse.

12. <c L Ammonia di Torino annunzio, nel num. 122 dei 23 Maggio, che

1' IHmo e Rmo Monsignor Giovanni Ualma, Yescovo di Tolemaide in par-

tibus, avrebbe portato a Roma
,
e presentato alia Santita di Nostro Si-
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gnore (re cassette di oggetti preziosi, e la somma di scudi romani dodici-

mila quattrocento, frulto delle Collette, che quel benemerito Giornale ha

raccolte, pel Denaro di S. Pietro, da qgni parte d' Italia. L' illustre Pre-

lato e infatli arrivato in
cjuesta capilale , e ricevuto in udienza dalla

Santita Sua, ebhe 1'onore di compiere I'affidatogli mandate , ed al Santo

Padre ripetere a voce la significazionc di quei senlimcnti, che animano i

Conipilatori dell' egregia Effcmeride a sostenere i sani principii della Re-

ligiqne e della Civilta, a difendere I'oltraggiata morale e la vilipesa giu-

stizia, e a sostenere i diritti della Chiesa catlolica c del Principato della

santa Sede. Sua Bealitudine ncll' accettare la graziosa e ricca offerta ,

mentre ringrazid il Signore che, nelle angustie dalle quali e aggravata,
non cessa, da ogni luogo della Cristianita ,

Tare proyvidenzialmente af-

fluire a Roma i mezzi pecuniarii, che la pongono in istato di polere oc-

correre in parte ai gravissimi bisogni della Chiesa e dello Stato, invocq
con tutta la effusione del.cuore copiose le Benedizioni del Cielo sopra i

Raccoglitqri
e gli Ohlatori di tanti cospicui aiuti. II Santo Padre e con-

tento che i suoi iigli d' Italia
,

di questa regione privilegiata da Dio con
lo a~verla fatta centrq di un impero che si distende quanto il mondo, pro-
testino in siffatta guisa contro gli empii che , invidiandole tanta gloria ,

ne la vorrebbero spogliare. E 1'offerta e da Torino arriyata in buon pun-
to a Roma, perche i fedeli , accorsi da lontane regioni per assistere ad
un atto solennissimo, che 1'autorita del suecessore di S. Pietro si dispone
a compiere, yeggano come la generosita dei soccorsi da essi o portati q
antecedentemente mandati, e coniune ancora a quesla Italia, che menti

e cuori perversi Tanno bugiardamenle stromhazzando come ostile al Pa-

pato. Intanto dalla consolazione che la cattolica largizione fa suscitare

nel cuore del Sommo Pontefice, dal bene che essa produce nella Chiesa,
dalla protesta cui serve contro la empiela e 1'errore, i fedeli, siam certi,

ne trarranno motivo di continuarla, e meritare per 1'opera buona miseri-

cordie copiose dal Datore supremo di ogni bene. Cosi il Giorn. di Roma.
13. Va pure qui ricordata una conimovente dimostrazione, che la Gio-

Tentu romana yolle dare a' A
r
escovi

,
convennli in questa Capitale del-

1' Orbe cattolico, per testifjcare
eon essa i piu nohili sensi di ossequio a

gue' veuerati Pastor!
, e di devozione incrollabile alia Santa Sede. Ecco

in qual modo il Giornale di Roma del 2 Giugno narro quel fatto.

L'Emo e Rmo signer Cardinale Altieri, Vescovo di Albano e Camer-

lengq della Santa Romana Chiesa, con la gentilezza che lo segnala, si e

piaciuto in alcuui giorni della settimana lenere aperte le magnifiche sale

del palazzo gentilizio di sua Principesca famiglia , perche vi si possano
adunare gli Emi e Rmi signori Cardinal! e quegl'lllmi e Rmi Patriarchi,
Arcivescovi e Vescoyi ,

ene ancora dalle piu remote parti dell'Orbe sono
venuti a questa dominante, per assistere alia \icina solennita della Cano-
nizzazione di ventisette Be'ati.

La Gioventu romana che, in mezzo alle luttuose vicende prodotte
all' Italia da un

partitq
ostile alia Religione ed al Principato civile dei

Sommi Pontefici
,
senti in questi ultimi anni il dovere di cogliere ogni

opportunila per protestare altamente il suo affetto doveroso e per 1'una

per 1'altra
,
non ha voluto far trascorrere la propizia circostanza

dellq

assembramentq di tanto autorevoli perspnaggi, senza fare ai medesirai

una dimostrazione solenne dei principii che 1' animano e la guidano.
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Compilo quindi un Indirizzo all' Episcopato Cattolico adunato in Roma,
ed aperti ia esso con assai nobilta di ragionare i sentimenli del cuore,
10 pubblico per le stampe. Amando poi convalidare la significazione di

essi con qualche fatto che splennemente ne facesse fede, avyisarpno di

eseguire alia preseuza degl' illustri Prelati il canto dei diversi Inni, con

che nel periodo dell' ultimo biennio osannarono in ricorrenze inemorande
al loro aniato Padre e Sovrano Pio IX. E nell'accennato Indirizzo ne die-

dero quesla ragione : La poesia e la musica, emanazioni piu caratteri-

stiche dell'Italico cielo, espressione piu elevata dei magnanimi afl'etti,

sono ad un tempo due muse ben grate al Pontificate
;
ad esso che trasse

dagli altari la prima scienza del canto, e largi pel primo gli allori Capi-
tolini al

poelicp \alpre. Queste due arti
,
ora piucche mai profanale in

Italia dalle orgie di una licenza saturnale, noi torniamo all' uffizio di ce-

lebrare la Religione, la Virtii e la Patria, tre cose che felicemente si con-

giungono e s' intrecciano nel Principato civile dei Pontetici, e segnata-
niente in quello di Pio IX . Quindi ne concludpno : Accettate dunque
la testimonianza del nostro canto; e la testimonianza di Cede al Pontitica-

to, e
percio stesso e la offerla piu cara al vostro Apostolico zelo

;
e I'o-

]iiaggio meno grave alia vostra modestia : essa e festiva come la nostra

eta, e sacra come il vostro carattere. Benedite alle nostre armpnie, e, se

non vi dispiaccionp, portatene 1'eco nelle vostre lontane region! ,
affinche

tutta la cattolica gioveutu in tulte le lingue e sotto tutli i cieli
,
come un

sol
cpro, risponda alia

gipventu Romana, e in tutle le lingue e sotto tutti

i cieli ripeta: Viva Pio IX: Viva il Pontefice Re .

Fu sul mezzogiorno di ieri che alia presenza di ventidue Eminen-
tissimi Porporati ,

e di quasi dugento dei Pastori della cattolica Chiesa ,

nella piu ampia delle sale del ricordato palazzo, ebbe lupgo la esecuzio-

ne dei cinque Inni, che la Rpraana gioventu ebbe cantati a celebrare le

glorie del Sommo Ponteiice. Questa ripetizione fatta dinnanzi al vene-
rando consesso non lascio nulla a desiderare. L'ell'etto che ne derivo fu

sorprendente: 1'Emo Wiseman, che per la lunga dimora gia fatta in Ro-

ma, e per i molti anni che v'insegno nell'Archiginnasio, conosce adden-
tro i costurai e le opinioni della nostra gioventu, fra la cpmmozione pro-
dotta nell'adunanza surse improyyisamenle,

e pronunzio eloquent!i pa-
role a render grazie della magnifica dimostrazioue. I suoi accenti ac-

crebbero 1'entusiasmo generale. Tutti si disciolsero fra gli applausi di

Viva Pio IX, Viva il Pontefice Re; e le ultime voci dei giovani ripeterono
11 grido : Viva la Religione, Viva I' Episcopato Caltolico .

14. I settarii italiani, che agognano a sterminare il Papato, di quando
in quando si sfiatano a gridare e si studiano di far credere, che le cose

sono gia a tal termine da doversi tra poche settimaue consummare
1'pr-

rendo eccesso; di che avvalorano le notizie con rivelazioni curiose in-

torno a' disegni di fuga del Santo Padre. Laonde, trovando fede press

gli sciocchi, spesso riescono a far divulgare da certi periodici le piu stra-

ne novelle. II Giornale di Roma, a proposito di uua di queste, stampo la

seguente nola. *<;.*

Si legge jiel Giornale di Verona del 31 decprso Maggio, num. 568,
una pretesa interpellanza, fatta al Governo Austriaco dal Pontificio, sulla

richiesta ospitalita da darsi al S. Padre. Possiamo assicurare che, tanto

in questo caso, come in altri articoli che si leggono in quel Giornale re-

lativamente alle cose romane, non vi e una sillaba di vero.



CONTEMPORANEA 761

15. Ebbe alia pcrfine un termine il cicalio dci giornalisti sopra quella
ch'essi chiamavano la quistione Goyon-La Valette

,
ostinandosi nel sim-

boleggiare in quest! due personaggi due opposti sistemi politic! del Go-
verno francese, rispetto alia sovranita temporale del Papa. II primo rap-

presentavasi come devoto campione dei diritti della Santa Sede e come
avverso alle usurpazioni piemontesi ;

il secondo era glorificato dagli ita-

lianissimi come caldo partigiano della loro causa e come fautore dichia-

rato della conciliazione fra il Papa da una parte ed i Mazziniani dall' al-

tra
;
la qual conciliazione dovrebbe cffeltuarsi coll'abbandonare il Sommo

Pontefice alia nota pieta di Vittorio Emmanuele, meltendolo
sottp

la si-

cura guardia di Garibaldi. Percio da costqro si
cplorivanp con le piii vive

tinte le peripezie della lotta, che diceasi ingaggiata fra i due rival! ed i

rispettivi loro patroni presso 1'Imperatore de' Frances!
,
massime dacche

il sig. De Goyon parti
anch' esso da Roma alia volta di Parigi ,

alii

18 di Maggio, lasciando il comando provvisorio delle truppe qui stan-

ziate al sig. Generale Hugues. Fu allora un gran discutere se quello fosse

un congedo temporaneo od un deciso mutamento
,

se il Goyon fosse aj>-

pele o rappele; alternandosi con istrana ansieta le speranze'ed i timori in

quelli che non sapeano persuaders!, come amendue codesti personaggi .

it Goyon cioe ed il La Valette, fpssero, malgrado dclle apparenze, le-

deli esecutori degli ordini ricevuti dal comune loro Signore, che di amen-
due si dichiaro altamente satisfatto.

Ed invero il La Valette ebbe il desiderato intento
, e ritorno alii 6 di

Giugno alia sua ambasceria di Roma; segno indubitato ch' egli deve
avervi servito a dovere 1'lmperatore. Quanlp al Goyon ,

la ricompensa
molto splendida , ch' egli ebbe de' suoi servigi , mostra quanto fosserp
questi graditi a Parigi ; dove il Moniteur, sotlo il 26 di Maggio, stampo
la nota seguente. Avendo 1'Imperatore deciso che

,
attesa la diminu-

zione da effettuarsi nell' esercito
,

il corpo d'occupazione a Roma doves-

se sottoporsi a nuovo organamento, il Generale Conte De Goyon fu chia-

mato a venir riprendere il suo servizio presso Sua Maesta (di cui egli c

Aiutante di Campo ) ; ed, in segno della sua alia
spddisfazione, 1'lmpe-

ratore 1'ha innalzato, con decreto di ieri, alia dignita di Scnatore . Po-
chi giorni appresso un' altra nota del Moniteur pubblico un altro partito
fermalo nei Consigli di quel Govcrno rispetto a Roma. Una decisione

imperiale del 28 Maggio riducc il corpo d' occupazipne a'Roma ad una
sola Divisione composta di tre brigate ; questa Divisione e posta sotto

il comando del Generale Conte di Montebellp ,
Aiutante di Campo del-

1'Imperatore . Rimangono pertanto a presidio del piccolo terri tori o non
ancora rubato

a] Papa,
sei reggimenti di linea, un battaglione di caccia-

tori, due batterie d Artiglieria, due squadroni d'Usseri, ed una compa-

^nia del Genio, col numero occorrente d' Infermieri ecc. ecc. La diminu-

zione del numero non e gran cosa per se stessa
;
e rispetto al tenere a

segno le masnadc, di chi agogna
al compiuto assassinio della Santa Sede,

i nmanenti sono troppb piu del bisogno , potendo al tutto bastare egual-
mente un caporale francese ed un cenno dato sul serio da Parigi.

16. Qui ci resterebbe a dire della magnifica festa religiosa e milltare

che si compie Giovedi 12 Giugno al Castro Pretoria, quando vi si con-

dusse il Santo Padre per assistere al sacro rito del benedire e gittare la

prima pietra de'nuoyi alloggiaraenti per le truppe ponlificie ; ma, poiche
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la mancanza di spazio ci obbliga a differire ad altro quaderno la com-

piuta descrizione di tal fatto, che altamcnte commosse oltre a 100 mila

spettatori,
ci basti qui accennare che il fragore del plauso, con cui yenne

piu volte salutato il Santo Padre, superava il rinibombo delle arliglierie;

che, quando sfilavano le truppe ,
1' apparire d' ogni nuovo battaglione e

della sua bandiera, speciahuente dei piu iavisi a'rivoluzionarii, come
sono i Gendarmi e gli Zuavi, era segnale d'un grido entusiastico di \iva

il Papa Re, Viva I' csercito Pontificio ,
di che e ageyole inlendere il si-

gniflcato; che la filta del popolo era tanta da impedire alle truppe il ri-

torno per piu di due ore. Yi assisteyano gli Emi Cardinali Sterkx, Arciv.

di Malines; DeBonatd, Arciv. di Lione; Schwarzemberg, Arciv. diPra-

ga ; Gousset, Arciv. di Rheims; Wiseman, Arciv. di Westminster ;
Don-

net
,
Arciv. di Bordeaux; Morlot, Arciv. di Parigi ; gli Arciyescovi di

Tarragona e New-York, ed i Vescovi d' Orleans, Mimes e Cincinnati. La
benedizione della pietra fu fatta da Mons. Cullen, Arcivescovo di Dublino.

In poche altre congiunlure si manifesto tanto accesamente, come in que-
sta, la devozione, la fedelta e ramore del popolo romano pel suo Ponte-

fice e Re
;
e le migliaia di testimonii stranieri bandiranno al mondo tutto

quanto fosse calunniato questo popolo, quando gli si apponeva la scelle-

ratezza di nutrire propositi felloneschi
, per ismaiiia di avere Regem sicut

et Gentes regem habent.

Un'altra splendida solennila ebbe luogo il giorno 13 corrente nel tem-

pio, pomposamente adornato, del Collegio romano, la quale meriterebbe

anche essa d' essere minutamente descritta
;
ma per mancanza di spazio

ci contenteremo di darne un leggerissimo cenno. Gli alunni del detto Col-

legio, diretto dalla Cpmpagnia di Gesu, ollrirona al pubblico un'accade-
mia di poesia in varie lingue, con accompagnamcnlo di scelta musica si

vocale come istrumentale, sopra la gloria del Yaticano nel trionfo de' Mar-
tiri Giapponesi. Yi assistettero dodici Cardinali, gran parte de' Vescovi,

tuttayia permanenti in Roma, eun immense uditorio di scelte persone,
di cui appena fu capace quel vasto tempio. Gli applausi fragorosi e con-

linui
,
onde echeggiarono quelle maestose volte ad qgni allusione che fu

fatta al contegno che serba il
gloriosp Ponteiice Pio IX nella presente

guerra degli empi ,
sono indescrivibili. L'entusiasmo poi universale di

quella gran moltitudine giunse al colmo, quando nell ultimo componi-
mento il gioyane poela esorto gli stranieri astanti, che ritornati nelle

loro patrie ridicessero ai loro connazionali uno essere il voto, uao il

grido del popolo romano che immartalmente sia in Lui conserto Alia

sacra tiara il regio serto: versi che ii dicitore venue dall' Udienza obbli-

gato a ripetere per ben cinque volte.

.;:.._.
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