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LA GRANDEZZA DI ROMA

NELLA CANONIZZAZIONE E NEL CONCISTORO

I.

V i ricordale
,
Ictlorc

,
del Conic Terenzio Mamiani che

,
sotto for-

ma di paladino italiano in maschera francese, venne a caracollare

nella Cimlia Cattolica , prendendosi il gusto di deridere da buffone

quel Ponteficc ch'egli avea prima tradilo da Ministro? Egli osava

allora vantarsi dell' assenso del popolo nell' empia congiura ; e ac-

coppiando il piglio befTardo alia bestemmia menlitrice, gridava non

volersi dai Romani un Re che canta messa 1.

A dir vero, e slrano clie il governo di coslui ,
a cui sembra si ri-

dicolo il Re che canta messa, si dia lanta premura per avere preti

apostati, che colla borsa di Giuda in mano c coi fulmini dell'anatema

sulla testa, galoppino di cilia in cilia cantando i Te Deiim : piu stra-

no ancora che chi irrideva il Re che canta messa, non trovi ridicolo

un ambascialore die litiga per 1'asta di un baldacchino. egli crc-

de in quell' ostia adorabile il Dio dell' Universe, ed e bestemmia ese-

crabile deriderne il Sommo Sacerdotc : o non ci crede
,
e ambire co-

me onore il corteggiarla c idolatrica ipocrisia 2.

1 Yedi Clvilta Caltolica nella Serie III, vol. V, articolo Un Paladino ita-

liano in maschera francese pag. 516, e in nota.

2 V. Civ.Catt. Serie Quinta, vol. II, pag. 510.
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Ma chccche nc sia, giacche non pote conseguire 1'ambito onore,

lasci il baldaccliino d'Alenc c, durante la processione,
faccia un viag-

gctlo a Roma: qui egli potra vedere quanto sia sfacciata la menzo-

gna die accagionava di sacrilega ribcllione i Romani : qui, ogni volla

die il Pontcficc si prcscnia sulle piazze, nclle diiese, al campo pre-

toriano, alia loggia vaticana c laloranesc, udra I'immensa folia, cora-

prcsa dall' cnlusiasmo dclla gioia c dagl' impeti dcll'affetto, gridare

unanime al cospello dei Deputali del mondo intero : Vogliamo Re il

Ponlefice: solo il Papa eRc dei Romani . E questo grido unanime,

al cui fragore risponde ora 1'ceo di tulle le spiagge piu inospite e

rcmole ,
smenlisce la menzogna di tulli i cospiralori italiani.

Ma con un filosofo come il Mamiani il fatlo non sarcbbc risposta

suflicicnle : potrcbbc replicave, che se i Romani sono coll'animo ca-

duli si basso, peggio pcrloro se al disprezzo universale aggiungono

il volonlario ilolismo, sobbarcandosi a quel giogo saccrclolale
, per

cui dhengono 1'obbrobrio dei popoli.

Obbrobrio dei popoli? .... Yenile, venilc, signor Conic, a ve-

dere die eosa pcnsino i popoli della terra del .Re che canta messa, e

come nc onorino i suddili die rinnovano oggi la prolesla di 12 secoli

contro i nenuci del Papalo. L'avcrc per Re un Poniefice, die nell'atto

del sacj-ifizio propone al popolo dei credent! lanti nuovi esempli di

Airlii sovriunana nclla Basilica Valicana
;
e die salilo poscia all' aula,

ove si raccolgono a parlamcnlo in numero di piu di 300 i Deputali

di lulle le genii catloliche, la fa da maestro all' universe intero, e

I ill i'allo che nobilila e sublima a grandezza sovrumana il popolo gia

Re della terra, e rendc ridicola la microscopica mescliinita dei suoi

dclrallori.

II.

Si: venile, signor Conic, enlriamo sollo le maeslose volte delBuo-

narroli, sonluosamcnle apparecdiiale all' alto solenne die tiene so-

spesi si! sguardi di tutla la terra. Ma prima di valicare la soglia,

dilemi, di grazia, in die falc voi consislere la grandezza di un popolo?
In quanto a noi, sc avessimo a dirvi il parer nostro, diremmo gran-
dezza inli-inseca di un popolo la perfezione dell'ordine che vi regna;
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sua grandezza estrinseca, ma passiva la stmia e riverenza, che otliene

dalle altre nazioni
;
sua grandezza estrinseca ed attiva 1' influenza, che

sugli altri popoli esercita. Ramrnentiamo peraltro che tulto 1' operare

sociale ha propriamente la sua sede nel principe, non potendo essere

una 1' operazione senza unila nell' operante ;
ne essere unila nella so-

cieta operante se non per 1'influsso dell a suprema unita imperante.

Intesa cosi la grandezza di un popolo, noi gittiamo il guanto a qual

che sia fra i popoli della terra, se osasse contendere di grandezza col

popolo romano, in quanto egli e governato dal Pontefice Re 1. E do-

mandiarao arditamente se possa esservi principe sulla terra, da cui

la perfezione dell' ordine possa e chiarirsi con maggior sicurezza
,
e

imporsi con piu soave efficacia, e mantenersi con piu immobile co-

stanza? Eh via, letlore, quasi ci vergogniamo pur di proporre il que-

sito: al quale ogni idiota saprebbe rispondere, come risponde ogni

vero filosofo, dal Vangelo e dalla Chiesa, che lo custodisce ed inter-

preta coll' oracolo del Pontefice
,
essere nato e conservarsi 1' ordine

meraviglioso della civilta cristiana. Quale autorita trovare adunque,

qual principe che meglio assicuri Y ordine sociale, se il principe, che

siede in Roma, e il solo che abbia e infallibilita nel dichiararlo
,
ed

efficacia neirintimo delle coscienze per ottenerne 1' esecuzione, e co-

stanza mdefettibile e sovrumana per affronlare il martirio
,
anzi che

alterarn i dettati di un iota, di un apice?

Inlesa cosi la vera grandezza intrinseca , che nel popolo romano

risulta dal Re Pontefice, valichiamo pure la soglia del maggior tem-

pio della terra, ove cotesta dotlrina la vedrete incarnata nel fatto.

Vedete voi quel Sacerdote, che dall' alto del trono compie 1' alto che

chiamiamo della canonizzazione? Comprcndele 1' immensa forza del-

1' oracolo che s la pronunziando ? 200 milioni di cattolici, sparsi su

tutlo il globo, pendono da quel labbro proni sulla polvere r pronti al

primo suo eenno a venerare come modelli d' eroismo cristiano quelli,

dei quali egll manifesta la glorificazione nel cielo. E la venerazione

di cotesti eroi none un'astrazione nebbiosa ed infeconda : la Chiesa,

1 Raccomandiamo questa clausola all' attenzione del letlore, perche in

essa sta propriamente il contrapposto dlretto all' ingiuria buffonesca del Ma-

miani: il qnale non disprezzava il popolo in se, ma si in quanto avea per Re

un Pontefice,
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annoverandoli fra i Santi, entra nell'ordine reale, nella vita pralica.

Santa, vi dice, fu la causa per cui costoro combatterono, santo

1'abbandono della patria e dei congiunti, santo il disprezzo dell'infa-

mia e della morte ,
santa la resislenza ai decreti ingiusti di principe

tiranno, santa 1' audacia, con cui pubblicarono i decreti di Dio senza

lemerc gli opposti decreti del tiranno : Triumphatores et amid Dei,

contemnentes iussa principum meruerunt praemia aeterna.

Oueslo vi dice , questo vi ripete la Chiesa ad ogni vittima die vi

mostra spirante su quei patiboli. E a quelle voci ogni fedele ri-

sponde amen : e quell' amen e una solenne professione di accettare

quci principii di ordine, come norma della propria condotta ,
come

pegno di salvezza etcrna.

II Popolo Romano ha dunque nel suo principe una guida infalli-

bile verso la perfezionc dell' ordine sociale, le cui leggi, entrando

nella coscienza
, perpctuamcnte e soavemente la spingono verso il

bene, c la contengono dal male, senza die sia necessaria al crocic-

chio d'ogni strada la vigilariza di qucl poliziotto, die in certc altre

Capilali assicura colla sua verga la moralita dei cittadini, cui non sa-

rebbc freno la coscienza. Ed ecco perche in quesli giorni le ster-

minatc moltiludini, affollatesi a fcsleggiare il Pontefice Re
, nella

effervescenza dei tripudii comparvcro si ordinate e tranquille, senza

ombra di coazionc esterna ! Ecco perche tanta liberta e conceduta

in Roma alle lingue ,
senza die nulla risentasi di quel lincenzioso

garrilo e di quello spirito di ribellione, die costringe altrovc i go-
Yornanli a imbavagliare ogni bocca, ad origliare in ogni gabinetto,

a interzarsi in ogni crocchio.

Ouesta tenacity dell' ordine fra tanta liberta d'azione, e stala os-

servata da molti dei forestieri, die nei passali giorni accorsero in Ro-
aa ; e non dubitiamo die contribuira anch' essa a crescere verso i

Rornani la slima di tutle le genii, principalmente cattoliche : nel che
abbiamo collocalo pocanzi il secondo caratterc, o indizio, della gran-
dezza di un popolo. Quel branco di foziosi che se soli dicono Italiani,
e chc slanno sbracciandosi per far 1' Italia, com'essi dicono, vanno

inneggiando in tutli i tuoni alia grandezza, al primato degli Italiani:
c piu cantano e gridano e si gonfiano per farsi grandi, piu appariscono
piccoli e divengono ridicoli. Tutl'altrimenli i Romani. L'avere per Re
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il Ponlefice, altira verso di loro gli sguardi e le solleciludini di luile

le gcnti cattoliche ,
di tutti i principi che le governano, di lulti i di-

plomatic! die ne trattano i negozii : la quistione romana e divenuta

la piu importante delle quistioni politiche, percbe quistione ancor re-

ligiosa ,
anzi piu assai religiosa die politica. Lo sa il diplomatico

Mamiani ;
e quindi puo congetlurare qual sia la grandezza d' un po-

polo, il cui Re canta messa. Muova egli di grazia, muova intorno gli

sguardi e domandi a se stesso, domandi agli astanli : Donde mai mol-

titudine si varia di fisonomie e di idiomi ,
d' abiti e di coslurai

,
di

principi e di diplomatic], tutti convocali a quel rito solenne?E udira

in se medesimo, e ricevera dagli astanti quest' unica risposta : L'in-

vito di Roma parla a tutti i popoli ,
i deslini futuri di Roma sospen-

dono tutli gli animi ,
fanno palpitare tulti i cuori. Or dite in fcde

vostra, Roma sara ella oggetlo di tanto interesse, di tanli affelti, di

lanti negoziati, quando, espulso il Papato, non invitera gli slranieri

se non o con una mostra d' induslria, o colle chiacchicre di un parla-

mento, o colle rasscgne di un esercito?

E die dircmo poi della potenza ? di quella potcnza morale die

nel proporre nuovi modelli alia piela dei credenli
,
riesce con tanta

soavita ed eificacia a muoverc le coscienze
,
die spaventava pocanzi

il ministro senza portafoglio di uno dei piu potenti imperi d' Euro-

pa ? Sc costui avessc comprcso a doverc la missione del Re Ponte-

fice
,
ne avrebbe non gia paventala ,

ma benedella la potenza nel

governarc le coscienze : ma ad ogni modo lo spavento die egli (
e

non egli solo) ne concepisce, puo far loccare con mano die pan alia

grandezza inlrinseca e alia stima con die essi grandeggiano fra i

popoli, e pel Romani 1'onore cbe ridonda in cssi da quel Monarca, il

quale si fa riverire ed obbedire, senz'altra poienza die il suo dirillo,

senza altre armi die la sua parola.

Le quali armi essendo di tempra Soprannaturale e divina, sopran-

nalurale e divina e la grandezza del Ponlefice ,
e quella dei Romani

in quanto da lui partecipata. Ed ancbe questo vi si offre nel fatto

presente sollo forma palpabile ed evidcnte, nella solenne dichiarazio-

ne, di cui parleremo fra poco, in favore del dominio lemporale : la

quale dimostra cbe la esistenza dei Romani, in quanto popolo autono-

mo, non e un fatto o permesso o voluto dalla Provvidenza, come ogn'al-
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Ira \iccnda polilica ;
ma e da lei ordinalo al fine soprannaturale e

celostiale clella indipcndcnza del polere spiriluale
: il die da all' esi-

slenza dell' autonomia romana un carattere specialissimo
di provvi-

denza soprannaturalc
c di ordine spiriluale. Laonde come popolo di

Dio fu la societa mosaica, deslinala a cooperare alia venuta del Re-

dcnlorc ;
cosi popolo di Dio puo dirsi il romano, deslinaio dalla Prov-

videnza per malerialc appoggio all' indipendenza dell' elerno suo

Yerbo, parlanle ncl Vicario di Cristo : dalla quale indipendenza tulta

ripclesi la sicurczza dell' ordine c dclla civilta cristiana, la libera

obbodienza dei popoli, la tempcrata autorita dei monarch!.

Ecco
,
lettorc

, quale appariscc nclla gran solennila, compiuta in

Vaticano , la grandezza del popolo romano ,
in grazia della dignita

pontificia, accoppiala allo sccltro regale. Benc intendevano questa

grandezza anclic i pagani, benche brancolasscro fra si dense caligini :

e Vepico lalino vanlava lal gloria quando scrivca :

Rex Anius, re,:r idem hominum Phoebique Sacerdos:

e rambivano i trionfatori in Campidoglio, quando all'alloro militare

volcano aggiungcrc 1'infula sacerdolalc, sagrificando aGiove Capito-

lino; e i Cesari signori del mondo
, quando alia dignita imperiale

aggiungevano il sacerdozio idolairico. Cosi 1'inlcndevano coH'indiriz-

xo del scnso comunc i pagani primilivi.

Ma il paganesimo dcH'apostata e tult' altro die quello clello sven-

luralo, cui mai non isplendette il vivo raggio del sole di giustizia.

Ribcllc al lunie
, perfidiando in prova contro quella fcde

,
die vuole

sublimarlo ncllc regioni clella vcriia infmita
,

1' aposlata non e cieco

sollanlo, ma odia la luce
,
odia quel Padre donde ella precede, odia

quol Yerbo con cui ella parla ,
odia quello Spirito di verita die il

mondo non puo ricevere. Odia e deride : ccoll'odio e colla derisione

erode avere nllcrrata la maesta cclcslialc di quel trono, ove siede ii

l*onleficc He. Misero slupido ! Yenga oggi e vegga la grandezza dei

Roman! splcndore di ditto quel fulgorc, cui niun altro pareggia fra i

popoli della terra, c splcndere appunto perche il suo Re e Ponlefice.

Splendere, poiche il coslitutivo della sua aulonomia e un fine sopran-
naturale a cui essa fu ordinata dalla Provvidenza: splendere, poiche
se 1'essere caratterislico di ogni societa si specifica dal fine, sopran-
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naturale cssendo il fine per cui Iddio conserva lo Stato Romano, so-

prannaturale in qualche modo si vedra essere la dignita di questo

popolo : splendere , poiehe da quest' o.rdine sopra nalura vengono in

lui rassodati tutti i principii dell' ordine sociale, dei quali in tutta la

terra e interprete, promolore e \1ndice il Re dei Romani : splendere,

poiche da co testa fiaccola di luce
,

di carita
,

di ordine si riverbera

sullo Stato Romano un' immensa importanza, die ottiene la stirna e la

rrverenza, richiama il concorso, fa palpitare i cuori
,
eccita la solle-

citudine di tutli i popoli e i potentati della terra : splendere , poiche

la potenza legislativa del suo Monarca sopra tutti i popoli, viene gua-

rentita dalla indipendenza del Romano
,
a cui comanda il Pontefice :

splendere insomnia, poiche nel Re Pontefice al Popolo da lui gover-

nato si apre una fonte inesausta di dignila sovrumana
,

di ordine

morale indefeltibile, di onoranza universalc, d' influenza e d' impor-

tanza suprema. Tutto questo egli vedra in quel tempio augusto, ove

il Re dei Romani, sacrificando quell' ostia santissima die formo 1'es-

pellazione del mondo antico e la rigenerazione del nuovo, presenta a

tutli i cuori cattolici nuo\7

i esempii , e ribadisce i dettami di Santita

sovrumana. Yegga tutto questo il derisore del Re die canta messa :

e poi torni in buon' ora in Atene a litigare per 1' asta del baldacchi-

no. Compresa la grandezza dell'ostia sacrosanta, ombrcggiala da quei

veli, potra ambirne 1' onore senza ipocrisia, ed esibirle rivercnza con

sentimento di religione.

III.

Ma voi, lettore, mentre il paladino d' Italia viaggia per 1' Arcipe-

lago, salite sulle orme del Pontefice in quell' Aula Vaticana, ov' egli

raccoglie intorno a se nei successor! degli Apostoli 1' eletta della sa-

pienza cattolica, e dite pur col Petrarca, con una picciola mutazione

<T anagramma :

Stiamo Roma a yeder la gloria nostra,

Cose sopra natura altere e nuoye.

Aveste fracidi gli orecchi per le millanterie dei profeti italianissimi
,

che vi confortavano a scuotere il giogo pontificio, vaticinando le bea-

titudini e grandezze dell' Italia una e indhlsibile. A cotesti traditori
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chc vi subornavano, voi rispondeste sdegnosamente alleri : Via fel-

loni : vogliamo Re il Pontefice: Volumiis himc regnare super nos;

e v' ispiravano si generosa risposta i nobili sensi di leale sudditanza

o di fedc e costanza catlolica, poco badando all' inestimabile onore,

anchc tcmporalc, che ne tornava a voi fra le genii. E bene sta; che

1' onore crcsce a mille tanti, quando, otienulo senza pur badarvi, ap-

parisce conquisla del mcrito, non cupidigia dell'ambizione.

Ma poicheinfatti, secondo 1'oracolo evangelico 1, la vostra fedelta

\i mantiene nella prisca grandczza, diamo a questa un'occhiata, pa-

ragonandola con quclla die, in contraccambio della fellonia, vi veniva

promessa. Ah, diccvano, se Roma si fa spcrgiura al Pontefice, qual

nuova aureola di grandczza le cingera la fronlc? Grandez/a ncl Prin-

cipe, che alzera la sua nazione ad assidersi fra le piu grandi polcnze

curopcc: grandczza ncl parlamcnlo, die sara per lei guarentigia di

libcrla
, pcgno di buon govcrno ,

tutela del pubblico danaro : gran-

dczza nella civica sua csislcnza
,
in cui 1' Italia, riconoscendola per

sua capitalc, trasfondera quanlo sa creare di grandc in ogni ramo di

scicnza
,
di Icltcrc

,
d' indusiria, di splendorc il genio ilaliano. Le

promcssc sono pomposc e magnifiche : ma corrisponderanno i fatli?

La monlagna non partorira un lopo? La spericnza sla sotlo gli occhi

voslri. A Torino ncll' aula di Icgno e concenlrata la grandezza del Re

d' Italia, la sapicnza del suo parlamcnlo, le sorli di lullo il popolo:

Roma die riliulolc grandczzc proffcrle, raccoglie in quell' aula ador-

na cloi Capolavori dci piu illuslri pcnnclli ,
un Papa circondato da

Vcsco>i di lulla la terra, e dclibcranle sui dovcri e sui dirilti di tulle

le genii incivililc. Che ve ne pare, Romani? Fu savia la vostra scella?

In ([uanlo a noi siamo persuasi die qui potrcmmo deporre la penna,
e lasciar>i in balia allc voslrc riflcssioni, o piullosto a quell' impelo
di gioia e di sanla allcrczza, die lanlc voile vi balcno sui vollo nelle

ova/ioni al Re Pontefice.

Ma no : conlcnclc gli sfoghi per un momcnto, e sminuzzate col

pensiero i ire confront!.

1 Quaerile primum rerjnum Del el iwlitiam elm, el haec omnia adiicientur

V M\TTH. 6, 33;.
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Tradite Pio, e avrete Re Yittorio Emanuele . . . Scabroso e

Targomento e forse il Icttorc attende personality imprudenze, pane-

girici ... No, lettore, non temete: noi sapremo rispettare la perso-

na racchiusa nei penelrali della vita domestica : tanto phi die, quando

la persona e regnante, la sacra dignita distende un velo sopra quel-

le ombre e ne raddoppia le caligini arcane. Rispettiamo cotesti ar-

cani , qualunque esser possa il diritto della storia
,
e parliamo solo

della sociale entita dei due regnanli.

V invitavano i tristi a novella grandezza politica, col farvi sededel

miovo monarca italiano. Ma chi assicurava 1' esistenza del Regno

d' Italia? Era allora un Regno in fieri, ma aveva almeno una spe-

ranza probabile: oggi non e Regno in falto; e quel poco, che esiste di

nome, minaccia rovina di dentro e di fuori. La pretesa uriita indivisi-

bile e lacera dalle fazioni dei parliti, dalle ambizioni dei prepotenti,

dall'avversione dei popoli e soprattutlo dalla violazione di mille dirit-

ti. E la potenza, che dall'unita indivisibile dovea germinare, e ridotta

a tale impotenza, che tutto paventa or dal Cesare della Senna, or dal-

le avventatezze del Garibaldi, or dalla dubbia fede delle milizie, ora

dal fulminare del quadrilatero ,
ora dalle sollevazioni di Abi uzzesi e

Sanniti. Ecco il fondamento, sopra di cui s'innalza qnel fuluro gigan-

te italiano, che, perduta la culla di sua dinastia, chiede in compenso

il Campidoglio dei Cesari.

In Roma qual e il principe che governa? Fate in primo luogo una

osservazione importante. La grandezza del Re nell' Italia futura lulta

dipende dalla grandezza del popolo, da cui solo egli aspetta e il dirit-

lo per regnare, e i consiglieri per deliberare, e il genio nelle arti di

pace, e le braccia negli sforzi di guerra: e se il popolo e o slraziato

dalla discordia, o vessalo dal mat governo, o smunto da amministra-

zione rapace, oavvilito dalla dipendenza verso gli stranieri, la gran-

dezza d' Italia vacilla perfino dalla base. Sicche abbiamo qui un cir-

colo vizioso. L' Italia non e grande, se non trova un gigante che la

fabbrichi; il gigante non puo esser grande, se non ha per base una

Italia potente. In Roma tutt'altrimenli : la grandezza del popolo non e

che un riverbero della sovrumana grandezza del principe : il popolo

s'innalza partecipandola, non si consuma per crearla. Non baste-
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rebbc questa si diversa condizione per rendere prudenlissima la

scella di quel popolo che cerca nel Sovrano elelto ,
non le incerte

speranze di una penosa conquista, ma la partecipazione di una gran-

dezza gia posseduta dal Principe, gia riverila dall' universe ?

Ma questo e poco : misurate, se potele, la quasi inflnita di questa

grandczza? Irrida pure o beslcmmii a sua posta I'incredulo; noi par-

liarao a cattolici : o gritaliani callolici sono fermi nel mirare il Papa

come Vicario di quell' elerno Re, die nell'atlo di spedirlo suo Legato

a tulle le gcnti : Sappiate, gli dicea, die ogni potere mi e dato in

Cielo c sulla terra : taldic niuno ha diritto di opporsi alia vostra am-

Lasceria, niuno ha forza di contrapporsi ai miei disegni. Avere per

Re 1' Invialo supremo dclla maesta di un Dio
,
vedcle se puo darsi

maggior nobilta di un popolo , maggior potenza nella persona del

Regnanle.

Ma 1'augusta missionc, appunto perche deriva dal Dio umanalo,,

ha una polcnza cui nulla rcsiste: potenza che cssendo tutta morale,,

e tulla esercitandosi sulle coscicnzc, non habisogno delle bracciadei

sudditi, c sa difenderli scnza altre armi che Ragione e Parola. E qua-

li allrc armi stanno difendendo Roma da tre anni? Le armi francesi?

Eh letlore, e chi muovc queste armi francesi, se non 1' autorila e la

parola di quel diritto che rende Roma imlolabilc? E non vedete che

in quclle province mcdesimo, ovc le armi francesi lasciarono liberoil

varco all' usurpatore ,
la forza comprime , ma 1' autorita non coman-

da? Non vedete che 1'usurpatore medesimo, genuflesso al Re Pontefi-

cc, va chiedendo in mille forme il diritto di regnare e non puo otte-

nerlo? i\on c dunque il popolo che fa grande il Re Pontefice, ma il

Re Pontefice che, iugrandito dalla maesta divina, riverbera sul popo-
lo la grandezza c la potenza. Or vedete se avca ragione il popolo ro-

mano di ricusare il baralto.

Passiamo alia seconda riflessione : L'ltalia, dicevano, sara grande,,

perche avra un parlamenlo, nel quale i suoi rappresentanti liberamente

clctti, liberamente ne stanzieranno le leggi, no assicureranno le ric-

chezze, nc difenderanno le proprieta, ne guideranno i destini. Cosi

deliravano nei loro ditirambi gl'Italianissimi. Ma la primavera, la sta-

gionc dei dilirambi c passala : c ora di mietere
,
Italiani. Avete vol
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cola nell'aula di legno ivostri rappresentanti? Oil davvero! ne arete

1'uno per cento 1. Hanno essi stabililo fra voi colle leggi V online

morale? Dio buono ! Si dubita ormai se vi siano piu leggi in Italia.

JVe i codici parlano ,
che gli antichi vacillano e i nuovi ancor non

^sistono, ne il costume pubblico ricorda la legge. E le antiche abi-

tudini, cancellandosi apoco a poco, ci lasciano in preda ad una sbri-

gliata anarchia. Che piu? L'istesso potere supremo ,
il parlamento

vede ergersi contro di se la Sociela emancipatrice, e non sa se debba

obbedirle o comandarle. L'erario poi e la botle delle Danaidi : gravez-

ze importabili v'infondono torrenti d'oro, e i torrent! d' oro dilapidatl

dalla rapacita lo lasciano a secco. Ma mancano oralori e chiacchiere?

Oh questo poi no ! e confessiamo che la tragicommedia delle giostre

parlamentari, quell' ingiuriarsi vituperoso, quelle asliose inlerpellan-

2Q
, quelle grida all' ordine

, quello scamp anellare del Presidente ,

quel pertinace strepitare degli indocili, quel cappello che sulla testa

presidenziale minaccia partenza ;
tutto questo e la sola parte che di-

stingue il senno ilaliano da tutti gli altri parlamenti della terra, me-

no forse qualche congresso americano.

Romani
,
yedeste nulla di simile nel Concision) 9 Giugno? I per-

sonaggi, che parlano, portano stampala in fronte, colla dignita del ca-

rattere, la maestosa temperanza degli affetti, la delicata urbanita def

modi, rumilta e modestia cristiana e 1' inalterabile serenita della

concordia. In cotesto consesso, una di quelle scene parlamentari non

saprebbe non dico inconlrarsi, ma neppure immaginarsi. Direste che

11 Divino Spirito, invocato nell'esordire, spanda su tutto il consesso

1'ombra delle ali di colomba, come ispira veramente nei cuori lasa-

pienza dei consigli, la dolcezza degli affetti. Ecco il parlamento del

Toslro Sovrano, o Romani.

E di che sta egli deliberando? Degli affari di tutta la terra, giac-

che da tutta la terra sono venuti, eletta del senno di tutte le genti ,

1 1 lettori avranno letto mille volte, non solo nei giornali italiani,maper-

fmo nei rapportt delle assemblee di Francia, la spettacolosa differenza fra il

numero degli elettori e quello dei suffragi : di che il Parlamento non rappre-

senta la ventesima parte del Paese, e ptuttosto manifesta la qnasi universale

opposlzione .
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i pas tori die le governano. Ma quale specie di affari si andranno di-

scutendo? Ferrovie da costruirsi? Gravezze da imporsi? Esercili da

arruolarsi? Guerre da intraprendersi ? No, no, leltore: anche cole-

sti interessi maleriali verranno discussi a suo tempo e in allre mi-

nori assemblee. Ma nel parlamento di Roma si trattano gl' interessi

morali, stanziando leggi, a cui piegano anticipatamente il capo rive-

rente lulli i 200 milioni di catlolici della terra. Udite, udite : Pio IX,

quell

1

auguslo personaggio, su cui stanno affisi gli occhi di tutta la

terra, alza dal suo trono la voce, e un profondo silenzio attesta la ri-

vcrcnza degli aslant! verso il padre universale l. Egli incomincia da

uno sfogo d' afletto verso i presenli e di compassione verso i fralelli

perseguilati : e poi, deplorala la guerra clie si fa alia religione, ad-

dila agli astanti gli crrori e i pericoli. La scure dell' errore tenia

sbarbicarc dall' ima radice ogni verila, falsando i concetti stessi di

giustizia, di verita, didirilto, di onesta , di religione ; talche di-

verra ormai impossibile, non pure la conciliazione dei cuori, ma per-

iino 1' inlclligenza del linguaggio. E quale unila d' Italia avremo
,

quando ci si tolga Turnta stessa dei primi concetti morali ?

Data indipcndenza alia lingua, niuna autorila piu comanda al

pensicro : ogni idea di soprannaturale sara abolita
,

e la filosofia e

la morale dipenderanno come da unico giudice del vero e del falso,

dalla umana ragionc. Di die libero a eiascuno dipensare e partare a
suo senno di religione. E poiche la superbia di chi odia Dio sem-

pre si solleva 2
,

all' autonomia dell' umana ragione succedera la

sua apoteosi : c 1' uomo c tulta con lui la natura diverranno un Dio

progrcssivo, libcro da ogni freno d'autorita., di legge, 4i onesta. La
liraimia ddla carne sopra lo spiriio, dello Stato sopra tutti i diritti,

del miinero sopra la socicta, del fallo sopra la giusiizia, e 1'aboli-

zione per consogucnza della Chiesa di Cristo e della sua indipen-
denza, c 1'assolulo arbitrio dcllo Stato sopra tulte le coscienze

,
so-

pra tulle le isliluzioni
;
ccco in breve Yordine del giorno di questo

1 Nel fascicolo prccedente si trova letteralmente tutta 1'allocuzione pa-
pale, di cui diamo qui 1111 brevissimo sunto.

2 Superbia eomm, qui le odernnt, ascendit semper (
Psal. LXXIII, 23

).
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gran parlamento, ecco gl' inleressi intorno ai quali Roma delibera r

ccco gli crrori additati dal Pontefice, come mostruoso parto deU'eta

presente, e pericolo continue della presente generazione.

Baon per lei die tutto 1' Episcopate e Concorde nel riprovare k
guerra die si fa alia Chiesa e specialmente nel condannare gli usur-

patori, che, invadendone il temporale , tolgono quanto e da loro il

necessario appoggio allo spirituale reggimento. Prosiegua, continue

il Pontefice, prosiegua 1' Episcopate cattolico nella generosa difesa

di cotesli dirilti, nella impugnazione continua di cotesti error! . Pre-

serveranno il mondo dalle luttuose conseguenze delle rce massime,

dei delirii popolari ,
delle macchiiiazioni cospiratrici : al die mezzo

efficacissimo sara togliere dalle mani dei fedeli le empic pubblica-

zioni di libri e di giornali.

Tal' e, lettore, la materia die proponevasi al parlamento romano

da quel Presidente, che per otienere obbedieriza e docilita non abb!-

so'gna ne di scampanio, ne di cappellate; e nefurono teslimoni quan-

ti erano present! , quando F inlero coro dei 300 Scnatori, per bocca

del Cardinal Decano, diede quella risposta si piena di fede, di rive-

renza,di generosita, con cui, moslrandosi picnamente Concorde nelle

sentenze, si augurava di farglisi compagno nel marlirio. Noi gia ri-

portammo nel nostro periodico cotesto monumento di rivcrenza al

Ponlefice e di fortczza sacerdotale. Ma ne comprendele voi, letter,

1' immensa portata? Tutti
, numericamcnle lutti (giacche gli assent!

scrivono e conferrnano) tulli i Vescovi della terra, meno uno, consul-

tando sugli inleressi della Chiesa e del Crislianesimo , conformant

die lo slato temporale e una necessita per la Chiesa, nelle condizioni

presenli della societa incivilita. Non defmiscono un dogma, e vero;

ma da quando in qua si e tolto al Pontefice il diritlo di ordinare ai

fedeli cio che per bene della Chiesa e opportune ? Yi e qualche legge

degli economisti intorno alia divisione del lavoro, cheristringa il Pa-

pa a solamente fabbricare definizioni dogmatiche?

Mormori pure queH'orgoglioso branco di apostali, die con unGiu-

da alia testa si arroga di sostituirsi alia Cattedra di Pielro per farla

da maestro al Vicario di Cristo. Mormori, se osa: ma il gride di tut-

to 1' Episcopate gli ricaccera nella strozza Y orgoglieso pronunziat0 y

Serie V, vol. IH/fasc. 295. 2 20 Giugno 1862
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lompcnscra al Ponlefice le ridicolc dichiarazioni di eerie assemblee,

-die si dichiararono indipendenli dall' oracolo di verita nell' ordine

politico: quasi pofesse soltrarsi al Papa la dichiarazione del 4. e

del 7.comandamcnto, perche il primo impone il rispetto aH'autorita

polilica, il sccondo alia proprieta sociale. Privali, o Deputali, o Sena-

tori
,
o Minislri

,
o Monarch!

,
se sono cattolici

,
debbono obbedienza

alia gcrarchia catlolica: separarsi o dalla definizione, o dal comando

di quesla vale allrcllanlo chc separarsi scismaticamente dallaChiesa.

Fermissimo e nolle sue dichiarazioni il Ponlefice. Ma se avesse po-

Uilo lilubarc un momenlo, ogni csilanza divcrrebbe impossible alle

voci della unanimita e coslanza episcopate.

Vedele, leliore, quale imporlanza. abbiano le definizioni di questo

Parlamcnto pel soggcflo da cui cmanano. Pondcralenc adesso 1' im-

porlanza obbielliva per la materia ,
c il modo della dichiarazione.

L'incolumila dello Slalo ponlificio, solennemcnlc sancila, significa

dirillo riconosciulo nella Chiesa di ingerirsi in colesli affari
,
die

dagl' ignorant i si appcllano temporal!, pcrche grossolanamenle non

dislinguono fra I'addicttivo e il soslantivo, fra spirituals Q spirito: si-

gnifica giuslificazione dclla Chiesa in quellc, die si chiamarono sue

inlrainellcnze laicali: significa sicurezza di libcrla all' Episcopate cat-

lolico, die nelFindipcudenza tcmporalc del Ponlefice ha una guaren-

tigia di protezionc, die parra prccariamentc sospcndersi, ma non

annullarsi : significa libcrla delle coscicnzc pel feddi, chc sapranno di

appoggiarsi alia piolra del Valicano, quando sieguono le voci dell'im-

mediato loro paslore legit timo : significa la prossimita di uno splen-
dido trionfo per la dotlrina caltolica, parlanlc un linguaggio medesi-

mo colle linguc piu rispettabili e piu rivcrite in ogni gente, in ogni

angolo della terra. Oh si! quando ial celo sublimissimo per dignila,

illuminatissimo per sapcrc, amalissimo per la sua carita, prudentis-
simo per lunga ela c spcrienza; quando, diciamo, un tal celo di per-

sonaggi illuslri, di maestri universal!, parla per ogni dove lo stesso

linguaggio, 1'opinione pubblica c formala: potra comprimersi, ma
mu tarsi non mai.

TaF e la portata di quelle delibcrazioni
,
di cui Roma e la sede

,

11 Popolo Romano colla sua fcdclta e soslegno. Roman!, avete voi



NELLA CANON1ZZAZIONE E NEL CON
7

CISTORO 19

ragionc cli penlirvi, per non aver cambiato il parlamento caltolico col

parlamento subalpino? Tu regere imperio populos, Romane, me-

mento vi comandava il voslro poeta ;
e voi nel Re Ponlefice conti-

nuate, e meglio assai, percke con potenza morale e nell' ordine mora-

le, 1'altissima impresa. Quando il Re voslro sedesse in Campidoglio,

cinto dai bafli dei Cialdini
, dei Pinclli

,
del Galateri

,
e consigliato-

dalle bestemmie. del Petrucelli e del Musolino, lin dove si stendereb-

be 1' obbedienza a tal razza d' imperanti?

E questo vi fa comprendere la terza ragione di grandezza, per cui

il popolo romano splende nell'augusto consesso del Vaticano, al con-

fronto del cosi detto popolo d' Italia. Che cosaka ottenuto la screziata

moltiludine degl'Italiani, annessiinpro deH'iiniversale? Borse vuote,

erarii espilati, innocenli fucilati, musei mutilali, medaglieri rubali,,

casali e cilta incendiate. . . . Conlinuate voi la serie delle calamita

die sono ormai notissime. E Roma che cosa ollerrebbe? Sarebbe

cenlro, dicono, del genio italiano in ogni ramo di scienza, di lettere,

d'industria, di splendore! Ma fosse pur veritiera la promessa, ot-

ierrebbe ella cosa ckc gia non possegga? Manca in Roma lo splen-

dore delle corti ? paragonereste la pompa della solennila pocanzi

compiuta con quella ridicola fesla dello stalulo, die non puo ottenere

un' illuminazione volontaria
,
non una messa die non sia sacrilega r

non un Te Deum die esca dal cuore ? Avrebbe Roma maggior con-

corso di foreslieri, maggior numero di dipendenli?

Le scienze poi e le lettere mancano forse di cultori, e eultori illu-

stri, in Roma? E ndle scienze razionali principalmente, eke sono

poi quelle da cui tutte le altre scienze ricevono 1'influsso di gagliardia

nel raziocinio, di ordine -nel metodo, di certezza e sublimita nei con-

cetti, di evidenza nelle dimostrazioni
;

in tutte coleste facolta manca

forse a Roma il concorso, la cooperazione dei dotti e cattolici italia-

ni? Nelle arti poi (parliamo delle liberali) cki non sa qual primato

ottenga Roma non pur sulV Italia, ma sull' Europa? quale amrnira-

zione abbia destato all'esposizione di Londra? quanti pennelli escal-

pelli e bulini stranieri abbiano in Roma trovata la vita e continuino

a cercarvi le piu nobili ispirazioui ? Ha dunque fin d'ora tuttocio eke

le si promette : ma avrebb'ella, perduto il Papato, quel tanto piu eke
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possiede e chei futuri conquistatori, non che poterlo concedere, nep-

purc oserebbero promettere? Vedrebbe ella lutti grintellelti piuillu-

minati inchinarsi ai suoi decreti? Le famiglie principesche e le dina-

stie regnanti farsi vanto di corteggiare il suo Monarca? Tutte le genii

della terra volervi un edifizio ove orare coi connazionali, un Semina-

rio ove educarne i Sacerdoti, un ospizio ove ricoverarne i pellegrini?

E il popolo romano udrebbc piu dire
,
come tanti forestieri oggi di-

cono: Sento che in Roma io non sono straniero: sono concittadino,

perche Roma e la Capilale del mondo cattolico ? Questo e cio che

Roma pcrdcrebbc rendendosi ribelle a Pio IX c suddita al Parla-

mento di legno. In verita
,
anchc parlando degli interessi umani

,

strano barallo si prometlc al popolo-re, alia metropoii caltolica. Solo

1'odio della religionc poteva chiedere ai Roman! un tal sacrifizio
;

.solo 1' odio della religionc e della patria poteva in poche anime vili

ollenernc il consenso e procacciarne I'esecuzionc. Ma veglia ,
viva

Dio! veglia sulla tomba degli Aposloli, veglia su questa terra impre-

gnata del sanguc dei marliri, la Provvidenza divina, e col meravi-

glioso concorso di opposle vicendc ha mostrato nel tempo medesimo

la potenza che esercita Roma sui popoli, la riverenza dei popoli ver-

so Roma
,
merce di qucl Pontefice Re

,
che sacrificando sull' ara si

moslra padrone del cielo, dccretandone ai Sanli gli 6nori
;
e delibe-

rando in parlamento ,
si mostra padrone della terra in quella partc

piu nobilc c piu libera che e l'ordine morale, difendendone gli elerni

principii contro la lurba degli empii ,
e ottenendo riverenza ed ob-

bcdienza da quanto ha di piu illuminaio e riverito nelle varie sue

genii 1'umana famiglia.
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A S. E. DON PIO GRAZIOLI DUCA DI MAGLIANO

Nel bel numero del valorosi, che con lo scalpello onorano quesla

citta regina $e\\v arti, il signer cavaliere Benzoni ha un luogo del

tutlo egrcgio ,
non meno per la eccellenza del merito , che per

Forriamento di una modestia singolare. II vaslo e ricco suo Studio e

Ira quelli, che sono piu frcquenlati dagl' inlendenti e dai forestieri, i

quali convengono in Roma per ammirarvi
,

insieme con le antiche
,

le opere modcrne della scullura, rigogliosa e fiorente sot to il patroci-

nio benefico del Vaticano. E bene a ragione egli atlira a se un cosi

elelto stuolo di yisilatori. Con cio sia die chi percorra anche solo di

passaggio quella schiera di gruppi, di statue, di busli, di rilievi, di

modelli e di gessi d' ogni qualita e misura
,

onde sono popolate le

gallerie della sua Scuola, \
rede al prim'occhio che il valenle maestro

accoppia in un raro accordo, la nobilta e la grazia dei concetti con

la purita ed eleganza della esecuzionc
;
e die nel divisare e condurre

a buon termine i soggetti si grandi come piccoli ,
e si profani come

sacri, egli ha leggiadro ingegno e mano felicissima.
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Di fatto cntro ognuna di quelle stanze
, porge vive c parlanti le

prove dclla sua perizia in tulla cotesta varieta di argomenli. Ancor

egli ha i suoi amorelti vezzosissimi, le sue Diane, le sue Psichi, le

sue danzc di Zeffiro c di Flora da offerire all' occhio dei conoscitori.

I quali non solamcnte vi commendano la vcnusla delle forme, la va-

ghezza dcllo aric, ela disciplina delle moyeiize semplici e disinvolte;

ma Irovano da lodarvi assai cziandio un certo non si sa die di pu-

dico, ondc 1'oneslissimo arleficc scmpre ingcntilisce ed abbella an-

che i pcrsonaggi piu procaci delle favole.

Di ritralli in picno od in profilo ha grandissima copia : e tra essi

risalla qucllo del Santo Padre Pio IX, die e de' piu maestosi e dei

piu somiglianti airaugusto originale die si possano Vedere: e quindi

rallro dell'inclilo Cardinalc AYiscman
,
stimato degno d'essere man-

date alia universale mostradiLondra, ov'c esposto prescnlcmente. E

per non diredi altri molli, ricordcremo qucllo del conte Luigi Tadi-

ni di Bergamo, insignc bencfallore del Benzoin, il quale a pcrcnne

incmoria dclla sua riconoscenza
,
lo ha cffigiato al naturalc

,
rilto in

pictli, coperlo di una vcslc da camera c nell'alto di sollcvare da terra

con una mano lui giovinello e ignudo, c di addilargli con 1'altra gli

cmblemi dcllc arti belle
, per le quali csso con paterna generosita lo

addirizzava. Mobile monumcnlo di graliludine, die cgli si gloria di

moslrare ai visitalori del suo Studio
;

e spesso intenerito fino alle

lagrime.

Ma la prestanza dclla sua invcntiva e la genlilezza del suo seal-

pello, spiccano sopra tutlo nci lavori di genere morale e religiose,

di cui egli ha una do\izia d'escmplari. La sua piu rccente e bellis-

sima Immacolata die, pel dolcc raccoglimcnlo della persona e per la

soaula \irginale die traspira, e tra le piu perfclle die si sieno scol-

pile finora, e die egli ha riprodoUa in diverse proporzioni, risplen-
dc in quel suo tcalro di statue, come la slclla mallutina nel firma-

raenlo. Alia qualc, ollre una divina Addolorala di pieno bu^to, e

due altrc vaghissimc Concezioni, una di intera e 1'altra di mezza fi-

giira ,
fanno corona i due gruppi di sant' Anna, die inlerprela a Ma-

ria, nella doppiasua ela di fanciulletta e di donzella, le profezie che
si altengono alia futura Madre del Redentorc: poi i due Evangelist!
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Marco e Giovanni
,
de' quali 1'uno apparecehiandosi a scrivere, col

sereno viso raggianle rivolto al cielo, sembra volare con 1'anima ad

atlingere nel Yerbo di Dio il mistcro della eterna generazione ; e

1'altro con lo stilo fra le dita della destra, die si preme sovra del

petto, e con lafaccia grave e cogitabonda, sembra meditare la stolti-

zia della Croce, che si accinge a dichiarare dentro il rotolo mezzo

spiegato del papiro, che si serra con la sinistra: poi il san Girolamo

che giacente nel suolo e reggentesi con una mano sulla schiena, die-

tro la quale si posa un leone, medita la morte sopra d'un teschio,

che si sostiene con 1'altra fra le ginocchia : dov'e note'vole, non pure

il risentimento dei muscoli per tutto il corpo seminudo, ma la bella

pace cbe ne
J
rlschiara le sembianze ispide per la lunga ed incolta

barba, e per le fattezze rigorose e dalla pcnilenza eslenuate : e poi il

san Pio V in pun to di rendere grazie a Dio per la vittoria di Lepan-

to; stalua in cui il decoro deH'atteggiamento c il calore dell'espres-

sione
, gareggiano con la fmezza degli abili pontifical! in cui c mes-

so, del camice, arriccialo si a modo che par vero lino, e del piviale

die nelle pieghe e nelle onde e nei seni moslra il rigido del broc-

cato e il soflice del raso.

Finalmente, per non islenderci inlorno ai mausolei compost! dal

Benzoni alia memoria del celcbre Daniele 0' Connell c dell'immor-

tale Cardinal Angelo Mai
,
farcmo men7ione di una nuova statua

della Yergine, ch'eglie venulo modcllando in qnesli giorni, per com-

missione della signora Stapleton gcntildonna inglese, e che ha un

pregio inestimabile, si per la novila come per la pieta del concetto.

Imperocche volendo egli esprimere la sovrana rassegnazione di Ma-

ria al volere del Padre celeste, che deslinava il Figliuolo nato da lei

a una crudelissima passione ;
ha rappresentato la santa Madre in

piedi, che con la destra sostiene il divino Pargoletto addormentato in

un placido sonno, e con la tesla posata a una croce die ella con la

man manca si stringe sul cuore : e il scmbiante di lei ha sparso di

un tal lume d' amore insieme e di dolore, di serenita e di tristezza ,

che ella sembra attuata con 1'anima nel mistico detto dei Cantici :

Fasciculus myrrhae dilectus meus mihi.
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La qualc maestria del Benzoni in concepirc pensieri i piu delicali

c in renderli ncl marmo con isquisita soavila e morbidezza, appari-

scc meravigliosamcnle da ccrti suoi gruppetli ,
die valgono ognuno

da se come un idillio di Teocrito o un'ode di Anacreonle. Fra gli altri

nc ha due, lulti di sua invcnzione, i quali sino ad ora gli e staio bi-

sogno ripclcrc piu di vcnli volte, c die sono due fiorelli di paradise.

L'uno, da lui intitolato YInnocenza benefica, e di una bambinclla die

trae una spina da un peduccio d' un cagnoletlo, in quella die 1'a-

morosa bcsliola con la lingua carczzevolmcnle le lecca il pollice y

con cui essa gli riccrca nel vivo dclle carni quella punla tormenlosa.

L'allro, cliiamato della Fedelta riconoscenle, e della slessa fanciullina,

ma un poco piu grandicella, die mcnlrc inlesseva una gliirlanda di

rose addormcntalasi e invcstita da una vipcra, die le si striscia al

piede, edifesa daquel cagnuolo, il qualc con una zampella ferma la

scrpc insidiosa, e con 1'altra svcglia la graziosa dormienic per faiia

accorta del pericolo.

Oucslc cose abbiam credulo bene di (occarc, prima di melterc in-

nanzi ai lellori noslri la dcscrizione die il cliiaro e compianlo padre

Antonio Bresciani fccc
,
e ora un anno

,
di un modcllo foggialo dal

Benzoni, per disegno d'un monumento da erigcrsi ai due eslinli fi-

glioletli del sig. duca don Pio Grazioli. Perocclie ai lonlani questa

breve nolizia del vnlore dell'esimio maestro, e del genio specialissi-

mo die egli ha a Iraltarc genlilissimamenle i soggctli pii e soavi,

dara luce per I'mlelligenza della descrizione. Essa e in una leltera

indirizzata al dcgnissimo signer Duca, il qualc, per sua cortesia
,
ei

ha data plena i'acolla di rcndcrla pubblica a lode del benemerito

scullore, e ad incremenfo del buon gusto nel bello crisliano, si

'lello stile c si (Idle arli.

Eccellenza

II giorno 1" di (Jiugno fui con un amico a visilare lo studio del

Benzoni, ovc ([uellc grandi scuole di scultura ci fonno accorli
,
che

Roma r scmpro la scdc e la macslra delle Arli Belle. Alcune di quelle
slan/.e accolgono schierate in ricca moslra le statue compiule, cui il
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chiarissimo Professore ha dato 1' ultima mano
;
in altre<si veggono i

marmi parte abbozzati, e parte vicini alia risoluzione de' gruppi e

delle figure ;
in eerie avvi i gessi delle statue gia inviate al loro de-

stirio nelle varie parti d' Europa ,
donde quel valente maestro ebbe

le commission! ; per ultimo in una stanza alquanto piu sequestrata

dalle altre, vidi il luogo ove il Benzoni abbozza e modella in creta i

suoi pensieri, die dee poscia incarnare e far vivere nel marmo.

Ivi Tocchio mi si poso sopra un modelletto, die m' attrasse tulta

1'attenzione, e che mi parve eccedere neH'armonia della disposizione,

nell' ordine, nel ripartimento, nel garbo e nella grazia delle figure,

tutti gli altri ch' erano piu o meno adombrati quinci intorno
;
laonde

io chiesi al Professore che significasse quel bassorilievo si vagamenle

istoriato? E mi rispose: ch' era la cimasa del monumento sepolcrale

dei due giovinetti Vittorio e Riccardo, figliuoli di Voslra Eccellenza,

che Iddio levossi in cielo Tanno passato.

L'esaminai con molta attenzione, perocche mi parve esprimere un

pensiero si delicato e pietoso, ch' io non ne polea ritrar 1' occhio, e

Fanimo mio era tutto assorlo in contemplarlo a parte a parte ,
tanto

bellamente rispondeansi le une colic .allre, c il tutto produceva quella

grata consonanza die la mente e il cuore attira con dolcezza e riposo.

II campo e un laslrone di marmo foggiato a scudo di blasone ro-

vescio, e d'ordine teutonico, per acconciarsi aH'architettura gotica del

tempio di S. Maria sopra Minerva, ove dovrebbe esser posto nella

cappella gentilizia di casa Grazioli. II cimiero termina in un colonni-

no, e per su tutta la linea, che parte dal campo, e ornato di fogliami

accartocciati, gli ultimi de' quali sotto il detto colonnino s' aggirano.

H campo e chiuso da due pilastrelli accanalati, e a nodi nella cima e

nelF imoscapo ;
i quali serrano e incorniciano altresi il fregio sotto-

posto, che con tre campi a cerchielli accogliera le iscrizioni : sottovi,

tra due curve, s' inquarta 1'arme de' Duchi Grazioli e de' Duchi Lante

della Rovere, poiche la madre dei due pargoletti appartiene a quel-

1'antica e illustre famiglia.

Ora il Benzoni figuro queslo campo acuminato pel paradiso ,
nel

quale sotto Farchetto di cima aggruppo tre angeli che chiamano gli

eletti alia gloria, due colle trombe
,
e quel di mezzo colla voce e coi
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eenni di mano. Lungo poi il campo, die va stremando in punta, sono

schicrali in alto i coii degli angeli, che colle soavi armonie de' loro

strumenti rallegrano il paradise. Gli uni hanno liuti
, arpe e sistri r

glialtri cetere, tube e oricalchi. In mezzo di quella schiera melodio-

sa il Benzoin fece un gruppello angelico di puttini r i quali tenendo

in mano una lunga bendicella, cantano le celesti note di conserto co-

gli slrumenli musicali.

La gloria degli angcli adunque incorona 1' empireo ,
il quale e

adorabrato nel campo, ove rumanita di Gesu Cristo siede in trono.

Ivi 1'Aiigelo cuslodc di Riccardo, iiigiiiocchiato , presenta al divin

Rcdentore ranima del giovinelto spiccatasi allora dal corpo ,
e In

qucllo dal seno di Gesu, ov' c gia beata, vota ad accoglierlo ed ab-

bracdarlo- I'anima di Villorino suo fratello
,

salita gia in cielo alcun

tempo iimanzi. Dictro 1'Angelo slanno assorli e gaudiosi 1'Avo e

1'Avola dci due pulli, contemplando quelle dolci accoglienze ,
e am-

mirando la felicita ineffabile dei due nipotini.

Ah, signor Duca, io non credo che si possa collo scarpello \incer

la prova d'esprimero piu adeguatamente I'mconlro di due beati, die

Tun 1'allro si trasfondono la carita, die trabocca loro neH'anima dal-

la fruizione di Dio ! Riccardo
,
siccome maggiorello ,

china dolce il

capo per baciar Villorino, die leva il yiso per aggiugner le labbra

del fralcllo. Ouesli
, siccome giunto allora in paradise , appoggia

ambo i piedi in terra
; ma Yillorino, gia beato e mosso dalle brae-

da di Gesu, per ragilita tie' corpi gloriosi, e tutto in aria
,

e come

Candida farfkllelta vola diritle ai carezzevoli abbracciamenti. Ric-

cardo, prcso da somma rivcrenza alia \ista della dhina maesta dei

Rcdenlere, lieu uiiiile c lutlo in se rislretlo le braccia cancellate sul

petto, dove in quclla vcce Villorino, lieto della beatitudine che 1'in-

onda
, vola con una gaiczza ,

die nei sembianli di Riccardo Iras-

foude I'ebbrczza del suo godimcnto. Riccardo appare in questo bas-

sorilievo (juale cc lo dipingc egregiamenle nella sua biografia 1'Ab,

Emidio Ruggieri, ncll' allo di ricevcrc il Santo Viatico
,
dieendo :

'< Chi vide il giovincllo in quel momenlo, Febbe per un serafino affo-

cato in amore, tanto era il divoto Iripudio congiunto a riverenza r

die coiuprcndealo in lulta la persona, e die spingevalo, per impeto
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di affetto celeste, a nutrirsi dell'Agnello senza macchia 1. II Ben-

zoni fece suoi quei sentimenti di serafmo
,

e li espresse con si su-

blime eccellenza nel volto di Riccardo.

L'Angelo, che gli sta di dietro a ginocchi, e lo presenta ai divini

amplessi, tien 1'ali raccolle dal gran volo, e spande la chioma giu

per lo capo, quasi per velare la faccia incontro la chiarita del volto

di Gesu, e in atto umile e dimesso offre, come 1'affettuosa nutrice al

padre, 1'anima da Dio affidatagli a custodia.

Ma chi puo descrivere le fattezze, che il Benzoni lumeggio nel

volto del Redentore? Chi puo adombrare quelle divine sembianze,

che spirano la carita, la dolcezza e il sorriso dell'eterno Amore?Chi

puo delinear quella grazia, quella chiarezza, quella gioia indicibile,

che aleggia dal volto di Cristo, e si diffonde e riposa sulla fronte e

sul viso dei due garzoncelli beati ? Dove ha egli tolto quel tipo si

espressivo dell' umanato Signore? Certo in quel vollo e scolpita la

grandezza del divino suo essere, e I'amabilila dell'umano sembiante,

e n' esce un raggio di quell' infmito bcllo che dentro vi si nasconde.

Tutte le figure di queslo quadro tengono nel disegno, nel panneg-

giamento e nelle forme dello stile celeste del beato Angelico da Fie-

sole
;
ma toltone quel po' di secchezza e crudita di linee che cam-

peggia in esso. II Benzoni accolse dal Beato, nel sembiante del Re-

dentore e neH'aria degli Angeli, la leggiadria, la sveltezza, la gra-

zia, e quell' aerino di Paradiso, che da ai corpi beali quella diafanita

che li fa apparire tra il vedi e non vedi, siccome forme assunte alia

trasparenza degli spiriti : cose malagevoli a esprimere coi colori, ar-

duissime a rappresentare collo scarpcllo.

Tuttavia in questo bassorilievo e tale la sottilita delle vesli ange-

liche, e ricascano dalla persona, e si spandono e increspano con

tanta agevolezza, che ci vedi scherzar dentro il venlicello dei giar-

dini d'Amore, e ti svolazzano colla dolcissima danza delle piume che

ondeggian sul capo deH'allodoletta, quando tremolante sull'ali saluta

il sole nascente.

1 In morte del nobile giovanetio Don Riccardo de' Duchi Grazioli. Roma

1861, pag. 31, 32.
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Che sc tanlo di cielo espresse nellc \esti , rindolcisce la visla e

dilclla il cuore lo spirilo, che il Bcnzoni mise nelle mani e nelle dita

degli Angeli, le quali toccano gli strumenti con una imitazione piu

simile e piu iippunto, die quasi non vedi nei sonatori terrestri, onde

li paia daqucllc corde udir suoni favoriti, melliflui e pieni d'una ine-

slimabile armonia. Figurazione diflicilissima a rappresentare collo

scarpello, per la finczza cd esiguita di quelle membroline die ispic-

cano dal masso
;
e per csprimcre le fogge degli strumenli, la pasto-

sita de' muscoli, la fusalura e morbidczza delle braccia e dellc dita,

e le passioni die animano i volti de' sonatori.

Eccole , signer Duca, le impression! ch' io provai nel vederc quel

nobile bassorilievo del Bcnzoni, e die non ho potuto tratleggiarle con-

forme il mio sentimento
, poiche il pensiero e la penna non vagliono

spesso a secondarlo. Nel profondo dolore, die occupa 1'animo di V. E.

dee esser pur dolce per un padre, il vcdere si bene espressa la bea-

litudine di quei suoi due cari Angioletti. .

,

Dio Le conservi i supersliti, e Le crescano dcgni della sua virtu, c

della rara pieta della Madre. Infonda loro sovra tutto quell' alta ve-

nerazione, e quel sincere amere ch' Ella nutre verso la Santa Scdc

Romana, madre e maestra della Fede, ionic d'ogni benc in questa
vita morlalc ed arra dell' clcrna felidla.

Sono colla piu profonda osservanza.

Dell' Eccellenza Vostra

Roma 1 Luglio 18G1.

Dmo Servitore

ANTONIO BRESCIANI D. C. D. G. i

1 Prendiamo occasione dalla stampa di questa prima letlera del p. Bre-

sciani, per ringraziare tutti quei cortesi'che finora ce n'hanno trasmesse

gia molte o in copia fedele o nell' originate, e che serviranno per la compi-
lazione deirEpt^fo/oriochestiamo ordinando. Nel tempo slesso rinnoviamo
I'invito a chi ne possedesse altre, e credcsse di potercelc comnnmicare o in

lutto o in parte, di non volere indugiar troppo a favorircele, giusta le norme
indicate piu volte nelle copertine dei nosiri fascicoli.

/ Ctmpila'orL
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i.

Subbietto delta Irattazione.

E 1'uomo indubitatamente la creatura piii eccelsa Ira le sensibiliv

e quasi corona quaggiu della creazioue divina. Posto al sommo del

mondo orgariico, egli possicde la strultura piu artificiosa, che sia

uscita dalle mani di Dio; e nella molliplicita e squisitezza delle sue

sensazioni ci presenta 1'ufiicio piu alto, a cui la maleria puo venir

sublimata. In virtu poi dell' intendimento e della volonta, ond' e fre-

giato , egli trascende per cognizione ed amore lutti i lermini dello

spazio e del tempo ,
e non solo dispone di se medesimo, ma signo-

rcggia, qual nume terrestre, tutta quanta la inferiore nalura.

Nondimeno nell' uomo stesso e da ravvisare una parle piu nobile,

ed una parte meno nobile. La parte meno nobile e il corpo, che lo

accomuna colle infime delle cose create; la parlc piu nobile e rani-

ma, che lo associa allc altissime, e il fa in qualche modo partecipe

della perfezione in cui grandeggia il Creatore. Se il corpo sussiste,

e per 1' anima che lo informa. Se il corpo opera e vive
;
e per 1' ani-

ma che gli comunica 1' attuosita e la vita. Se il corpo ha leggiadria

e bellezza, e per F anima che in lui traspare. Se il corpo ha diver-

sita e ordirie e delicato arlifizio di parti ,
e per 1'anima a cui esso
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dec scrvir di slromento. Diversitas organorum est necessaria in

corpore smcipiente vitam , propler dwersas operaliones animae 1.

Laondc il corpo , separandosi dall' aninia
, perde issofatlo

, insieme

colla vita, ogni venusta c consislenza; e quasi non avente piu scopo,

va toslo a risolvcrsi nci primi dementi inorganic! della materia.

Ora questa parte si nobile e preziosa dell' uomo puo riguardarsi

sotlo doppio aspctto: 1'uno relatico, 1'altro assohto. II primo consi-

sle nel conlcmplarla in quanlo si unisce al corpo, e per tale unione

forma 1'animal ragionevole, qucslo supi'emo vivenic di quaggiu, que-

slo re dcll'universo scnsibilc. II sccondo dimora nel conlemplarla in

se medcsima, nella propria cssenza, liei caratleri clie le compelono,

prescindendo dal corpo ;
in quanto ,

come soslanza spirilualc , puo

esistcrc fuori d' ogni malcria. La prima di quesle considerazioni ci

porse argomcnlo agli arlicoli
,
die deltammo

,
inlorno al Composlo

nmcnw; nei qtiali ogni riccrca tcndcva a conoscere in die modo 1'a-

nima slesse a riguardo del corpo, die cosa gli conumicasse colla sua

unione
,
di quali operazioni in lui fosse radicc. La seconda non fu

per anco tocca da noi
;
e ad essa volgiamo ora lo studio

, proponen-
doci di considerar 1' anima umana in sc medesima

, per do die essa

e nella propria natura e nei proprii atlributi
,
mostrando nel mede-

simo tempo il principio da cui ella tragge 1' origine, e lo scopo a cui

da ultimo vien destinala. Cio die e, onde e, perehc e; son queste
le quistioni preeipue ,

die intorno all' anima qui ci proponiamo e

a cui lutte le altrc si possono rivocare. E quantunque sia vero che

T anima, per ossorc forma sostanziale del corpo, non dee mai nella

considcraziono separarsi dall' uomo, alia costituzione del quale in-

chiude intrinseco ordine; tutlavia do non \ieta die per semplicc
astrazione si consider! la parte fuori del lutto : Abstrahentium non
est mendacium.

Ecco dunque I'assunlo della presente nostra ricerca; la quale per-
cio abbiamo intitolata M\ Anima umana. Noi non discorreremo del-

T anima in gencrale, ma sol della nostra
; perche solo la nostra ha

osigenza e merito di quesla considerazione sotlo aspetto assoluto. II

1 S. TOMMASO in 2. DC anima led. 1.
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principio vitale delle piante, e F anima sensitiva del bruli sono del

tutto ordinate a cosliluirc il composto; e pero non richiedono d'essere

riguardate in loro slesse, prescindendo da quello. II perche noi ne

ragionammo trattando della vita vegetativa ed animate. Che se ci

accadra qui ancora dime talvolta alcuna cosa, do sara solo per inci-

dente e di passata , per mostrare doe quanto sopra di loro si elevi

V aniraa intellettiva dell' uomo.

Tuttavia, non dovendo noi trasformare un periodico in un libro

scientifico, non parleremo deiranima secondo lutta Y ampiezza delle
1

investigazioni ,
die potrebbero farsi

,
ma ci restringcremo ai punti

piu capital! ;
a quelli doe che sono di maggior rilevanza

;
e li trat-

teremo in maniera fadle e piana, sicche possano agevolmente ve-

nire infesi da tutti. Infine avvertiamo due cose. L'una e che il pre-

sente trattato dee considerarsi come sequela e compimento delFaltro,

da noi gia esaurito inlorno all'umano composto; Taltra che noi,

cosi facendo
,
abbiamo seguito il processo additato dalla natura

,.

il quale a rispetto d'una conoscenza, che comincia da'sensi, come e

la nostra, prescrive di muovere dalla considerazion de* compost! per

passar poscia all' esame dei loro elementi.

II.

Dignila ed importanza deW assunto.

Ogni scienza e buona e pregevole , per do stesso che e scienza.

Essendo essa perfezione propria dell' uomo in quanlo uomo, noi per

impelo di natura \ apprezziamo e la cerchiamo. Onde quel detto del

Filosofo : ogni uomo naluralmente desidera di sapere 1. Che se poi

la scienza appartiene al novero di quelle, che diconsi specolative ;

ha di piu questa dote, d' essere cioe buona e pregevole per se mede-

sima. Imperocche in cio si differenzia la cognizione specolativa dalla

cognizione pratica, che la prima e fine a se stessa
,
dove la seconda

e mezzo per 1' operazione a cui serve. II perche acutamentc disse 1'An-

gelico ne' suoi comment! al primo libro De anima, che la scienza

1 Lib. I delle Cose Melafisiche.
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pratica, in quanto talc, 6 solamente lodevole; dove la specolativa,

ollre ad esserc lodevole ,
e ancora onorabile. Inter bona quaedam

sunt laudabilia; ilia scilicet quae sunt utilia in ordine ad fmem ali-

<l^em: laudamus enim bonum equum , quia bene currit. Quaedam

vero sunt etiam honorabilia; ilia scilicet, quae sunt propter seipsa:

honoramus enim fines. In scientiis autem quaedam sunt practicae, el

quaedam speculalivae ; et hae differunt, quia practicae sunt propter

qms, speculativae autem propter seipsas. Et ideo scientiae specu-

htivae et bonae sunt et honorabiles sunt ; practicae vero laudabilc.s

iantum 1.

Ouesla osservazione di per se sola saria baslanlc a farei apprc/-

rzare la dignita della presente trattazionc
;
la quale non solo e scien-

za, ma e di vantaggio scienza specolativa. Tultavia, colla scoria del

mcdesimo S. Tommaso, un assai piu notcvole pregio ci varra a chia-

rirccne Tccccllenza. Nellc stesse scienze specolalivc, dice il santo

DoUorc, viha graduazionc, quanto alia dignita ed onorevolezza. 1m-

porocclic la scienza, quale die sia, e prcgevole per Talto; c 1'alto

misura il suo pregio da due cose: dall' obbietto cioe, die riguarda,

o dal modo onde lo riguarda. Cosi veggiamo avvenirc allresi nelle

arti: nelle quali, esempigrazia , quella die crge edifizii e piu pre-

slante di quella die fabhrica lelli
, pcrche 1' edifizio e piu nobile del

lelto; c nello slesso cdificare, quanto migliore e la qualita dell'edi-

licio, tanlo 1' arte die intorno ci si travaglia e piu perfclla. Se dim-

que si considcra la scienza cl'atto suo da parte dell' obbietto, e

cJiiaro die quella scienza e piu nobile
,

la quale si versa in obbietto

y-iu nobile. E poiche dote della scienza e la certezza; quella scienza

idtresi sara migliore , la quale e piu ccrta. L'una scienza dunque
^licesi piu nobile dell' altra o perche riguarda obbielli piu nobili , o

perche gode di maggiore certezza. Nel die vuolsi avvcrlire die al-

cunc scienze, bendie sieno piucertc, nondimeno riguardano obbietli

meno onorcvoli
;
ed altre per conlrario con minor grado di cerlezza

^i aggirano intorno ad obbietti piu elevati. Oueste seconde vogliono

anUporei alle prime; perche, come dice il Filosofo, desideriamo piu

1 In l.m De anima lect. 1.
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vivamentc di saper un poco, benche con sola probability delle cose

onorevolissime ed altissime, che non molto con certezza delle cose

basse e meno onorevoli. E la ragione si e, perche la nobilta derivata

dall' obhietto appartiene alia soslanza della cognizione ;
laddove la

nobilta ,
derivata dal modo di sapere , appartiene alia qualita della

medesima. Or 1' una e 1' altra delle divisate perfezioni si trovano in

questa scienza dell' anima. Allesoche essa e molto cerla
, perche

fondata nell' interna esperienza che ciascuno ha di se stesso, e versa

intorno all' anima che e la piu nobile delle creature di questo basso

universe 1.

Da due capi adunque ci si fa manifesta la dignita di questa scien-

za dell' anima : dal grado di certezza e dal grado di nobilta dell'ob-

bielto. II grado di certezza e massimo nell' ordine di scienze
,
che

riguardano esistenze reali; atlesa la qualila del criterio, di cui que-

sta scienza fa uso. Un tal criterio e la coscienza
;
la cui applicazione

1 In ipsis scientiis speculativis invenitur gradus, quantum ad bonitatem et

honorabilitatem. Scientia namque omnis ex actu laudatur; omnis autem actus

laudatur ex duobus: ex obiecto, et qualitate sen modo. Sicut aedipcare est me-

lius, quam facere lectum; quia obiectum aedificationis est melim lecto. In eodem

autem respcctu eiusdem rci, ipsa qualitas yradum quemdam facit; quia quan-

ta modus aedificii est melior, tanlo melius est aedificium. Sic ergo si ccmide-

relur scientia, sen actus eius , ex obiecto ; patet quod ilia scienlia est'nobilior,

quae est meliomm et honorabiliorum. Sivero considcretur ex qualitate sen mo-

do, sic scientia ilia est nobilior, quae est certior. Sic crcjo dicilur unascien-

tiamagis nobilis altera, aut quia est meliorum et honorabiliorum, aut quia est

mayis certa. Sed hoc est in quibusdam scientiis diversum, quia aliquae sunt

magis certae aliis, et tamen sunt de rebus minus honorabilibits; aliae vero sunt

de rebus mayis honorabilibus et meliorlbus, et tamen sunt minus certae. Nihilo-

minus tamen ilia est melior, quae de rebus honorabilioribus ct melioribus est.

Cuius ratio est, quiasicut dicit Philosophic in libro undecimo de Animalibus,

tnagis concupiscimus scire modicum de rebus honorabilibus et altissimis, eliamsi

topice ct probabiliter illud sciamus; quam scire muUum et per ccrtiludinem de

rebus minus nobilibus. Hoc enim habet nobilitatem ex se et ex sua substanlia;

illud vcro ex modo et qualitate. Haec autem scientia, scilicet de anima, ulnim-

que habet: quia et certa est, hoc enim quilibet experitur in seipso, quod scilicet

habeat anhnam et quod anima vivificet; et quia est nobilior, anima enim est

nobilior inter inferiores creaturas. In l. de anima Lect. 1.

Setie V, vol. Ill, fasc. 295. 3 23 Giugno 1862
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ail' obbietto e la piu inlima eke possa pensarsi. Imperocche per essa

il conoscente non dee uscir fuora di se medesimo, ma cogliere im-

mediatamente F oggetto per puro sentimento e consapevolezza del

proprio essere. Ne ci ha mestieri di forme o d'idee intermezzo eke

lengan rece del conoscibile e lo apportino al conoscente
;
ma il co-

noscibile e di per se stesso presente alia facolta conoscitrice, la qua-

le per percepirlo non ka uopo se non di rifletlere sopra il proprio

alto e il soggetto in cui essa risiede. Ad hoc quod percipiat anima

se esse et quid in se ipsa agatur attendat, suffidl sola essentia ani-

mae, quae menti esl praesens: ex ea enim actus progrediuntur ,

in quibus actualiter ipsa percipitur
1

.

Per cio eke poi s' attiene al grado di nobilta, eke procede dalF og-

getto, esso ben puo argomenlarsi dalle cose accennate nel paragra-

fo prccedente. Peroccke, se, come quivi fu detto, Fuomo e la crea-

lura piu nobile di quaggiu, e Fanima e la parte piu nobile dell' uo-

mo
;
scnza fatica si comprende eke la scienza dclF anima contempla

1'oggelto piu alto, eke possa discoprirsi nella considerazione del mon-

do sensibile. II percke cotesta scienza melte il colmo e F ultima per-

fezione a tulle le allre discipline, eke riguardano questa o quella

parle del mondo corporeo ;
le quali ,

senza di essa, restano moncke

cd incapaci di formare un lulto veramente filosoFico. E la ragione e

evidente
; slantecke, se la filosofia e scienza delle supreme cagioni r

ad essa non puo assorgere la conoscenza di questo mondo sensibile,.

sc non ([uando viene informala della conoscenza dell' anima umana r

la quale di tutle le cagioni, opcranti quaggiu, e la piu elevata e per-
fclta. Ouindi e eke gli anticki riportavano la Psieologia , Discorso

dell' anima, alia scienza gencrale della natura sensibile
,
a cui da-

vano il nomc di Fisica 2
; quasi >-olessero significare eke, senza con-

linuarsi eon questa scienza
,
le discipline natural! non meritano ii

nome di filosoficbe.

1 S. TOMMASO Qq. Disp. Quaeslio De mente art. 8.

2 Al presente, essendosi ristretta la scienza fisica ai soli fenomeni sensi-

hili, eel alle leggi che governano i corpi in quanto tali; la Psieologia ha do-
vuto neeessariamente venir rivocata a una scienza piii alta, a quella cioe che
con signifieato piii ampio dell' antico si appella Metafisica.
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Mentreche poi la scienza dell' anima dall' una parte compie ed as-

solve la scienza del mondo corporeo, dall' altra schiude 1'adito alia

scienza del mondo incorporeo ,
vale a dire del puri spiriti. La

scienza dell' anima e principio alia cognizione delle sostanze separa-

te. Perocche per questo che 1'anima nostra conosce se stessa
, per-

viene ad avere qualche conoscenza delle sostanze incorporee , per

quanto ci e dato di conoscerle nella presente vita . Cosi S. Tom-

maso 1. E prima di lui S. Agostino avea detto il medesimo. La

mente nostra, come delle cose corporee acquista notizia per via

de' sensi, cosi delle cose incorporee per se medesima 2. Di die

gli adduce questa ragione ,
che 1' anima nostra non e in diretta

comunicazione coi puri spiriti , come e a rispetto delle cose corpo-

ree; e pero non puo sollevarsi alia cognizione di quelli , se non per

analogia tolta dalla cognizione che ha di se stessa. Unde mens aliam

mentem novit, si se non novit ? Neque enim, ut oculus corporis vi-

det aliffs oculos et se non videt , ita mens novit alias mentes et igno-

ral semetipsam 3.

II perche la scienza dell' anima e di somma necessita per acqui-

stare la scienza di Dio
;

il quale ,
essendo purissimo spirito , non

puo venir ravvisato per via di riverbero
,
se non in un essere spiri-

iuale. Egli e vero che tutte le creature
, per cio stesso che par-

tecipano dell' essere, partecipano una simiglianza del Crealore. Ma
codesta simiglianza nelle creature corporali appena puo dirsi un' or-

ma; stante la molta disparita di natura in cui esse sussistono. Noa

cosi nelle creature spiritual, in cui quella simiglianza del divino es-

sere ha propria ragione d'immagine, attesa la convenienza del me-

desimo grado, in certa guisa specifico, in cui esse imitano, benche

con immensa distanza, la divina perfezione. Ascoltiamo di bel nuovo

1 Sdentia de anima est prindpium quoddam ad cognoscendas substantias

separatas. Per hoc enim quod anima nostra cognosdt seipsam , pertingit ad

cognitionem aliquam habend'am de substantiis incorporeis , qualem earn con-

tingit habere. Summath. 1. p. q. 88, a. \, ad 1.

2 Mens, sicut corparearum remm notitias per sensus corporis colligit, sic

Incorporearum per semetipsam. De Trinitate 1. 9, c. 3.

3 Luogo citato.



36 DELL'ANIMA UMANA

S. Agostino : Tutto cio die e, in quanto e buono, in tanto ha una

qualchc simiglianza, benche molto lontana, col Sommo Bene ....

Non pero tutto quello die nelle creature e in alcun modo simile a

Dio, puo dirsi sua imraagine; ma cio a quella sola creatura compe-

te, a cui Egli solo sovrasla. Mercecche quella simiglianza e al tutt'

cspressa da Lui, tra la quale e Lui non e interposta alcuna altra na-

lura 1. E cotesla dottrina del gran Vescovo d'Ippona viene ma-

gnificamcntc illuslrata da S. Tommaso, nella quistione nonagesima

(erza della prima parle della sua Somma teologica. Quivi ii S. Dot-

tore slabiliscc die ogni crealura
,
secondo il grado di perfezione in

cui sussisle, presenla una cerla similitudine di Dio : i mineral! quanto

alia sola csislen/a, Ic piante e gli animal! quanlo alia generica ragio-

ne di vita, gli spirit! quanto all' inlendere ed al sapere. Assimiianiur

aliqua Deo, primo quidem et maxime communiter in quantum sunt; se-

cundo in quantum vivunt; tertio in quantum intelliyunt vel sapiunt 2.

Ma Miolsi osservare die non ogni similitudine basta a costiluire la

ragione d' immagine ,
ma solo quella die si alliene all' essere spe-

ciiico dell' csemplarc. Requiritur ad rationem imayinis quod sit si-

militudo secundum speciem, sicut imago reyis cst in
filio suo ; vel

ad minus secundum aliquod accidens proprium speciei et praecipue
secundum fiyuram ,

sicut hominis imayo dicilur esse in cupro. Or

la similitudine secondo la specie e quclla die riguarda 1' ultima dif-

ferenza dell' esscrc
,

in cui 1' esemplare sussiste. II die si avvera

dellc sole creature ragionevoli ; pcrche esse solo si assomigliano a

Dio secondo il grado intellcltuale
, die e il grado di perfezione pro-

prio di Dio
,

il quale e purissimo spirito. Dunque le sole creature

ragionevoli possono dirsi .falle ad immagine di Dio. Manifeslum est

autem quod simililado speciei attenditur secundum ultimam differen-

1 In quantum bomuii cst qiiidquid est , in tanium scilicet , quamvis longe
dlstantem , habct tamen nonnullam similitudinem summi boni Non sane
omnc quod In crcaturis aliquo modo simile est Deo, etiam elm imago dicenda
wl ; sed ilia sola

, qua superior ipse solm cst. Ea quippc de illo prorsus cx-

prhnilur, Infer quam cl ipsum nulla tnteriecla natura est. De Trmitate, lib

XI, c. o.

2 Art. 2.
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liam . . . Sic ergo patet quod solae intellecluales creaturae proprie

loquendo sunt ad imaginem Dei 1. E veramenle, esse sole, come av-

vertisce S. Agostino, ita sunt Deo similitudine proximae, ut in crea-

turis nihil sit propinqiiius 2.

OraT uomo e ente ragionevole per 1'anima e non pel corpo. Dun-

que nella considerazione dell' anima rioi "scopriamo 1' immagine di

Dio, e possiamo quindi salire alia contemplazione di quella suprema

nalura. E questa ragione d' immagine e neH'anima umana cosi spic-

cata, che non solo i divini altributi della spirilualita, della liberta,

della immensil^i, e va dicendo, in qualche modo ci riferiscc; ma ci

presenla altresi un'ombra dell'altissimo dei misteri, qual e la Trini-

ta delle divine persone. Imperocche, in virtu del verbo mentale, che

T intelletto nostro genera conoscendo
,
e dell' affetlo onde lo accom-

pagna ;
Y anima ,

rimanendo idenlica nella sostanza
, riproduce in

ccrla guisa se slessa, per via d' intellezione ed amore. Est quaedam

imago Trinitatis ipsa metis et notiiia eius, quae est proles eius ac de

se ipsa verbum eras, el amor tertius; et haec tria unum sunt atque

nna substantia 3. La qual dottrina, espressa mirabilmente da S. Ago-

slina, e stala poi concordemente seguitata da tutli i teologi 4.

In fine sopfa la scienza dell'anima si appoggia tutta, quanta e, la

morale. Imperciocche ,
come polrebbe determinarsi la missione del-

1'uomo in questa vita, i doveri che gli corrono, le rclazioni che lo le-

gano, senza prima conoscere che cosa egli e quanto alia parle piu

nobiie di se medesimo
,
e quale 1' ultimo fine a cui in virtu di quella

viene ordinato ? Come polrebbe esso uomo retlamente cercar cio che

gii approda e mggir cio che gli nuoce, senza intendere quali cose gli

compelono secondo natura. E come potrebbe conoscere quesle cose,

senza conoscere il supremo principio, che lo determina nella propria

specie e lo differenzia dagli esseri inferiori ?

Dalle quali cose
,
lin qui ragionate ,

chiaramente apparisce che la

scienza dell' anima e fastigio delle scienze fisiche, porta delle melafi-

siche, fondamento della morale. Di che segue altresi che essa e fon-

1 Ivi.

2 Lib. 83, Qq. Q. 51.

3 S. AGOSTINO De Trinitate 1. IX, c. 11 .

4 Yedi S. TOMMASO Summa th. I. p. q. 93, a. 5 e 6.
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damento di tultc quelle altre scienze, le quali dalla morale pigliano le

mosse, quali sono massimamente le giuridiche, le politiche, le econo-

miche. E senza cio, generalmente, poiche tutte le scienze han centro

ncll' uomo
,
e all' uomo ,

come a soggelto perfettibile ,
si riferiscono ;

ne viene che la scienza deir anima umana e necessaria ,
acciocche

lulte le altre sieno comprese nel loro scopo ,
nella loro misura e

nelle inlime relazioni die involgono.
~-"- r

,
~

III.

Perche ci proponiamo di scyuir S. Tommaso.

La scienza dell' anima nmana ha ima diflkolta, tutta sua propria,

provegnenle dalla quali ta deH' obbietto
;

il quale non ci si manifesta

altrimenti, die in intima unione con tin esserc da se mollo dissomi-

glianlc e di nalura del tutto opposta. Qucsto essere e il corpo, a cui

1' anima nostra e si streltamentc congiunta ,
che sembra quasi in lui

lolalmenle trasfusa. Ed in vero, la natura dell' anima si conosce dalle

sue operazioni. Ora bcnche di tutte essa sia fonte ed originc prima,

jiondimeno non tutte da lei procedono al modo stesso. Imperocche
molto

,
non esduse le sensitive

, prossimamente sorgono non da lei

sola, ma dal composto ;
altre poi, doe le intelleltive e volitive, quan-

lunquc abbiano lei sola per principio e subbietto, tuttavia sono nel

loro esercizio accompagnate da altre d'ordinc inferiore. Onde a ben

dislinguere le une dalle altre e non incorrere una confusione
,
che

da indi.si diffondercbbe sopra la natura stessa dell' anima; e neces-

saria un' indaginc accurata e sotlile e un riconoscimento profondo dei

caratleii proprii di ciascheduna
, confortalo dalla luce dei piu alti

pronunziali di una sana Ontologia. Ora da questo lalo non ci e guida

piu sicura ne maestro piu autorevole di S. Tommaso d' Aquino; ii

quale applico con incessante studio la sua angelica mente air esame
dei fcnomeni interni dell'anima, aiutatovi allresi dalla vita meditativa

del chiosli-o; e per allczza d' ingegno si elevo tanlo nella cognizione
dei principii ontologici, die tolse ogni speranza ai posted di poterlo
avanzar d'una linea. Ouindi non ci ha cammino piu sicuro per giun-
gere a una vera e sana

psicologia, che quello di premere le orme
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d'un tanlo duce
;
e i modern!

,
die lo abbandonarono, tennero catliva

via, che li caccio in millc imbarazzi ed error!

No! nel corso di quest! articoli avremo sovente occasione. di no-

tare le false dottrine, a cui quell' iraprovvido abbandono meno i piu

recent! filosofi. Qui bast! accennare un sol punto, die e capitale

ed e scaturigine di moll! allri. Esso e il perverliinento dell' idea di

spirilualila ;
la quale pei moderni si confuse con quella di mera

semplicita. Quindi lutte le prove, manifestalrici della natura deirani-

nia, si ridussero a non dimostrare altro se non che essa e una nel

corpo e idenlica a se niedesima in tutte le operazioni , di cui e prin-

cipio. Siane teslimonio Tesplicita confessione, che ne fa il Dizionario

delle Scienze, la dove nell'articolo Anima dice: Non ci sono prove

piu sode o almeno piu immediate della immaterialita del me, ossia

dell'esistenza dell'anima
,
die quelle le quali sono cavate dalla sua

identita 1. Ma semplici di per se son tutte le forze della natura;

semplice e 1' anima de' bruti, semplice il principle vitale delle pianle,

semplice ogni forma
, die altua la materia

;
ne esse per fermo da

niuno si diranno spirito. La spiritualila, oltre la semplicila, importa

indipendenza inlrinseca nell' essere dalla materia, e quindi atlitudine

naturale a sussistere fuori di essa. Finche eio non sia dimoslrato

dell' anima umana
,
noa sara mai dimosirata la sua spccifica natura

e la sua essenziale differenza dall' anima delle bestie c dagl' inferior!

principii formal i
,
che , come altrove si e provato ,

debbono essere

di per se semplici , per dare unita a qualunque compos lo corporeo.

Falsata poi 1' essenza
,
sono falsati radicalmenle tulti gli atlributi

della niedesima
;
ed ecco perche dicemmo che gli aulori recent!,

allontanandosi dagli scolastici
,

nci quali soli si Irova la distinzione

tra la semplicita e spiritualila debilamenle stabilita
,

si ravvolsero

in mille viluppi e crearono una psicologia erronea e perigliosa.

II qual traviamento y a vero dire, e dovuto a Cartesio ; per essere

lui stato il primo a tracciare questa slrada
, si incautamenle poscia

seguitata da moltissimi altri. Ci parla egli seven le dell'anima
;.
ma non

1 // n'existe point de prcuves plus solides on du moms phis immediales de

rimmalerialite du moi, c'esl-a-dire de Vexistence meme de I'time, que celles

qu'on a tirees de son unite et dc son identite.
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sa porgerne allro concetto, se non quello di un principio semplice,

e pero dislinto dal corpo die egli riduce a pura materia. Adver-

to maynam esse differentiam inter mentem et corpus, in eo quod

corpus ex natura sua sit semper divisibile, mem autem plane indi-

visibilis. Nam sane cum ham considero, sice meipsum quatenus

sum tanliim res coyitans ,
nullas in me partes possum dislinyuere,

sed rem plane unam et inteyram me esse intelliyo: et quamvis toti

corpori tula mcns unifa esse videatar; abscisso tamenpede vel bra-

chio, Del quavis alia corporis parte, nihil adeo de mente subductitm

esse coynosco. Neque etiarn facilitates volendi
, sentiendi, intelli-

yendi etc. eius partes did possunl, quia una et eadem mens est quae

vult
, quae sentit

, quae intelliyit 1. Cos! nclla medilazionc sesta: e

la stessa pruova c lo slesso concetto egli ripcle ncl discorso del me-

todo, nel primo libro del principii, c dovunque gli accada di parlarc

deH'aninia. Ma cio non dee rccar inera\iglia ; giacche e tristo pri-

vilcgio di qucslo iilosofo il guaslarc in filosofia liitto quello, a cui

accosta la inano. Tocca egli la Logica ,
e nc rovescia il metodo

col suo diibbio universale- Tocca la Crilica
,
c no corrompe il prin-

cipio colla sua evidenza soggcttiva. Tocca 1'Onlologia, e ne scalza

le iondainenta colla intrinscca mulabilita dcllc essenze, faHe dipen-

derc dal libero volcro di Dio. Tocca la Cosmoiogia , e annienta la

soslan/a coi'poi'oa ,
non riconoscemioYi che la sola triplice dimen-

sionc. Tocca la Fisica, e nc rinuiovc ogni bcllezza c variela
,

tutto

riducendo a pura materia c movimento locale. Tocca F Ideologia e

v' introduce la falsa tcorica delle idee innate. Tocca 1'Antropologia ,

e vi dislrugge V unila dell' umano composlo, I'iducendo 1'anima a

semplice molorc del corpo per via de' nervi, mettenli capo al cervel-

lo. Toccando dunquc la Psicologia non era ragionevole ch'egli smet-

lessc il suo Yc/xo
;
ed egli in fatlo ne snalura il concetto fondamen-

tale, prescnlandoci 1' anima come non piu che un essere semplice ed

inesteso, e pero diverse dal corpo. Cio per allro non tolse che i suoi

panegiristi eel rappresentassero come il creatore della scienza filo-

sofica
,
c come il primo die abbia dimostrala la spiritualita dell'ani-

ma. Povcro cervello umano!

1 MeiWalio sexla.
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Piu volte ci c avvenulo di ricordare qui e cola, come ancora Maso

fosse cerco da'suoi, e come quel caro fanciullo fosse pur egli in gran-

dissima ansiela di toglierli d' affanno, poiche li sapeva dolentissimi e

ripieni d' angustia per la sua fuga. E in effello lo udimmo gia nar-

rare all' amico Giulio
, dopo la prima letlera die gli sopraggiunse

in Savigliano ,
che la madre sua si era presa tanta passione di quella

sua scappata, ch* ella n' era cadula inferma; e die il babbo, fornen-

dogli denaro, gliaveva scritto ricisamente di rivolerselo in casa- Ora,

innanzi di procedere col racconto , fa bisogno che Iraggiamo dal-

1'ombra eziandio quesli personaggi, e che, coi convenienti riguardi

prudenziali ,
di loro e delle loro pratiche per ricuperare il figliuolo ,

diamo qualche contezza ai let tori.

II signor Leopoldo ,
che tal e il nome del padre suo

,
non e punto

nativo ne oriundo della Lunigiana ,
conforme avrebbe fatto credere

Maso ,
il quale si e detto sempre di questa prowncia ;

ma egli e fio-

rentino , e d' una di quelle famiglie di onestissima cittadinanza, che

si trovano rammenlate nelle istorie del Segni ,
del Varchi e altresi

nelle lettere del Busino, sopra il memorabile assedio del 1530. Esso
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o uomo di mezza eta
,
alto dclla persona ,

di bel laglio e d' un' aria

di volto si cliiara e semplice, die tu gli leggi in viso la patenle di pro-

bo c leale. D' ingegno e arguto e aperto ,
colto nelle scienze natura-

li, perito ncH'arte agraria, alia quale si c applicato fmo dalla giovi-

nezza ,
c d' ammo largo e gcneroso ,

di pensare diritto
,
di religione

soda
,
di cuore nobilc e compassioncvole in estremo

; avvegnache

ncl fare abbia un non si sa die
,
die a priraa fronle t' indurrebbe a

giudicarlo per frcddarello, e forse un pochin pochino leziosetto. Se

non fosse una cotal sua ingenila pendcnza a scrupoleggiare un lan-

lindlo sopra tullo
,

il die lo fa timido e rispettivo , per non dire ca-

soso e irresolute nc' suoi ncgozii ; egli sarcbbc d' indole quasi die

d' ore, c scnza neo. Per biiono e vigilante capo di casa egli e desso :

marito il piu discrete e solerlc e afFctluoso die si possa desiderarc :

padre cosi amantc dc' suoi figlioleUi, i quali sono graziosissimi 1'uno

piu (leH'allro, die per loro si triterebbe a minuzzoli : ma insieme au-

torevole csallorc delta loro osscnanza
,
benche quclle sue ingenue

creature sicno di pasta lanlo molle, di' egli non ha mai avuto uopo
di met tore mano con esso loro alle brusdie.

Inollrc e facoltosissimo, e possiede feraci tenimenfi in varic parti

dclla Toscana. E siccomc egli ha in grandc noia i romori delle citla,

e per gcnio, connalurale anche alia sua signora, si diletla al sommo

della ([uiele villercccia; cosi c stato solito abitare presso die conti-

nuamente fuori nella campagna , sopravvegliando le sue terre. Per

alquanti anni soggiorno in un suo bel podere montagnuolo, sul confine

di quel di Modena
,
e accosto a un paesdlo die e siluato propriamen-

le nella Limigiana. Maso, die gli nacque pel prime, vide la luce in

qucsto delizioso luego, c vi fu ballezzato nella parrochia del comune :

di die egli sempre poi sen' e riputato paesano ,
senza fare distinzioni

Iroppo sollili Ira patriae patria. Ma piu avanti Leopoldo, per mag-
giorc comedila, prcscelse di stabilirsi noil' interne del Granducato,
in una sua casinetta campestre motto agiata, vicino a un grosso ed

api-ico borgo, c atlorniato da genti di assai politi coslumi.

Moglie di lui, e madre del giovanetto Tommaso, eunadama scoz-

zese per nome Eleonora
, di gentile lignaggio , piissima, ornata di

si pellegrini pregi, die il suo minore e quello di un'avvenenza e di
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una grazia singolare ;
e per bonla di carattere e soavita insieme ed

efficacia di spirito e delicatezza d' ogni piu squisito senlimento
,
una

rara perla di sposa e di madre. Ella si ebbe la vita, il latle e 1'al-

levamento da una donna eroica, e fu cresciuta sinodall'infanzia sot-

to 1'aspra disciplina dei patinaenti e delle sventure, die le ravvalora-

rono nel cuore la fede, e la temperarono a virtu solide e robuste, e

1'assuefecero per tempo a quell'amore del sacrifizio di se stessa, die

e F unico secrelo di felicita, che si abbia quaggiu la sposa e la madre

cristianamente forte, e fortemente cristiana. , rj ,:

Lady Blanche, ossia, per dirla all'italiana, la signora Bianca sua

madre, proleslante di confessione, eondussela in Italia da bambina per

un viaggio di diporto, ch'ella imprese nel 1823 col marito, il qual era

un opulento Esquire della contea di Sutherland. Accadde che inter-

venendo in Roma alle cerimonie della settimana santa, e specialmen-

te alia messa pontificale del di di Pasqua, Bianca si sent! scossa cosi

potentemenle da quella maesta di riti
,
da quello splendore di culto

,

da quella magnificenza dLcelesliale decoro, che nel punto della so-

lenne benedizione, data dal Papa Leone XII nella gran loggia vali-

cana
,
ella cadde a ginocchi , rappe in un profluv io di lagrime e si

rialzo cattolica in menle sua. Lo sposo Alfredo, il quale per prolestante

era di timorata coscienza
,
accortosi che qualche notevole mutazione

si era fatta nell' animo della compagna ,
entro in sospelto di cio che

era veramente: e per questo, con avveduta dissimulazione
, affrelto

la partenza da Roma e il ritorno nella Scozia.

Iddio pero, che con ammirabile sapienza ragghmge i suoi fini co-

me e quando meno 1* uomo il pensa, dispose che Alfredo, subito ar-

rivato in Genova, fosse colpilo da una cosi \iolenta malatlia, che in

breve lo ridusse a termine disperato. Per tale e si repentina distret-

ta, Bianca non ismarri. Curo e vigilo il marito infermo con oculatis-

sima sollecitudine, quanto piu pole. Ma come fu divenuta certa che

egli era sfidato dai medici, e che non rimaneva piu niuna altra spe-

ranza di ricoverarlo alia salute corporale ,
fatta superiore a se mede-

sima, delibero di spendersi tutta a procacciargli la eterna. Per que-

slo, con sublime voto y si obbligo a Dio di subito rendersi cattolica ella

con la sua faneiultetta , e di serbarsi vedova perpetuamente , purchd
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avesse ottenulo che lo sposo, dovendo morire, fosse morto nel grem-

bo della santa Chiesa romana ,
sola maestra di verita e porto unico

di salvazione.

L'offerta ra gradita al cielo. Imperocche alcune ore dopo, Bianca

esscndosi accostata al letto del nioribondo, quest! affisatala con due

occhi languid! e appannati e tesale la destra e pigliata la sua:

lo senza manco niuno me ne vo
;
le disse tutto rangoloso ;

ci rive-

dremo noi piu nel mondo di la? E di Eleonora che farai tu? La

donna piansc ,
c volendo in quell' impeto della commozione squar-

ciargli ihelo del mislero che si cela\a nel petto: Alfredo; rispo-

se bagnandogli la mano con le sue lagrime ;
ci rivedremo sicuramen-

te in seno a Dio, e vi abbracceremo ancora la nostra figlioletta , se

tu condiscenderai a un' ultima preghiera della tua Bianca.

-
Parla, che io non saprci ncgarti cosa die sia. Che desideri da

me? parla ;
e si contendcva di rianimarla a dire, premendole la

destra e portandosela sul proprio cuore. Ma a lei per la veemenza

deH'affelto si serro la gola in modo, che, non valendo a baltere silla-

ba, si cavo di sollo una manica una knmaginetta della Madre di Dio

in minialura
,
e gliela presenlo a baciarc. Dunque lu sei catlolica?

la richiese quegli con cnfasi.

- Si sono di proposito ; replico ella
;

e i singulti le estinsero la

voce.

- Ah Dio mio! sclamo il marilo, c le vibro im'occhiata d'inespli-

cabile lurba/ione.

- Ma odimi, Alfredo; ripiglio ella richiamando al cuore tulta la

virlu di cui era capace ;
se tu vuoi

, potrai essere cattolico tu ezian-

dio, oggi ,
ora. Tu , contenlati di ubbidirc al Signore che per mia

bocca ti invita, muori cattolico, c io ti giuro sopra il coslato di Cri-

sto, die non lorro mai ncssun allro uomo, c die resiero lua in eter-

no. Su via, Alfredo
,
da un bacio a questa dolce immagine e dimmi

die si. --
Egli tacque : il suo sguardo era tiso in alto, e brillava di

un lume die or parca torvo e ora sereno. Poi slette un poco immo-
bile c tullo assorlo nc'suoi pensicri, e come rapilo in un'estasi Iran-

quilla, mentre la sua donna con 1'animo sospeso lo rimirava e sin-

ghiozzava. Che si opero egli su quell'islante nello spirito del morente?
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Solo Dio, padrone dei cuori, lo sa : ma senza dubbio ei fu un arcane

prodigio della sua grazia, un trionfo, un miracolo stupendo della sua

misericordia. Conciossiache, riavutosi egli ,
abbranco il quadrelto

della Vergine ,
v' impresse due bad ardenti , se lo calco forte sul

seno e restituendolo alia moglie : Ebbene ;
le disse col volto sfa-

villante e con un mansueto sorriso nelle labbra
;
io altresi morro cat-

tolico. Ya, conducimi tosto un sacerdote. Quest! venne ,
accolse

I'abiura dell'agonizzante, gli amministro i sacramenti che esso'rice-

vetie con incredibile fervore; e il domain, tra le braccia della con-,

sorle, reslitui placidamente al Creatore 1'anima sua fortunata.

Andarono poche settimane e Bianca altresi, vestita di quelle gra-

maglie, le quali non era per deporre piu mai, sconfesso 1'eresia pres-

biteriana , ed entro lietamente con la sua bamboletta nell' ovile di

san Pietro. Essa era di anni ventiduc, e la sua fanciullina di tre non

compiti. Senonche tale e si fiera burrasca le si scateno addosso per

questa sua nuova e meravigliosa conversione, che, toltone un dono di

sovrumana costanza trasfiisole da Dio
,
non avrebbe potuto reggerne

T urto alle mille. Con cio sia che tornate vane, a rinmoverla dalla

santa fede, le minacce, le lusinghe ,
le promesse, le seduzioni ,

una

domestica prigionia di sei mesi
,
e percosse e mail trattamenii e se-

vizie bestiali
;
alia fine non solo fu ributtata dai parent! di Alfredo

,

ma cacciata viluperosamente da' suoi stessi fratelli e gcnitori, e con

brighe di sozza pertidia derubata d'ogni suo avere, e defraudala per-

sino de' suoi diritti imperscrittibili sulla dote nuziale. Per lo che

povera, raminga c senza tetto, ma saldissima nel suo amore aCristo

e ad Alfredo, ricovcro in Parigi con la sua putlina presso una pia e

caritativa dama, pur ella neofita zelantissima, la qualeseco la rimeno

iii Italia
,
e fermata sua dimora in Firenze

,
la lenne con se in conto

di sorella.

Trascorsi due anni
, quest' arnica pietosa passo a Dio, e la tapina

vedova, sola solelta con quella sua creaturella, c in tanlo fiore di eta

e in tanto splendore di attrattive, si vide poco meno che abbandonala

sul lastrico e costretta a mendicare il tozzo : ella figliuola d'uno de'

piu magnifici Baroni del Cromarthy ;
ella che aveva portata ad Alfre-

do una dote di oltre a un mezzo milione di lire nostrali ;
ella a eui
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un dovizioso palrizio romano aveva proposto nozze onorificentissime r

da lei rifmtale per serbare inviolate il sacramenlo, giurato a Dio ed

al suo sposo defonto !

La istoria delle ambasce, delle sofferenze, dei rossori e delle pene,

da questa magnanima donna tollerate con gaudio per 1'amore di-Gesfr

Cristo e della sua fede, non puo scriversi in terra: ella e registrata

a lettere di diamante nel libro della vita cterna. Basti per noi sapere

chc ella, aiutata dalle limosine di un vccchio e apostolico sacerdole

die le somministrava a quando a quando alcuni francesconi, pole al-

logarsi in uno sgabuzzino sollo il soffilto di una casipola, e cucendo &

ricamando ,
nella qualc industria era valenlissima, campare a stento

e nulricarc la sua Eleonora, die le veniva su bella e pudica come

una rosa, e immacolata come un' augiolella del paradiso.

MaDiobuono! die spasimi al cuore della misera Bianca, ogni

qual volla con 1'occhio della materna tenerczza vagheggiando quel

dolce pegno delle sue viscere
,
che sorridcndole le scherzava sopra

le ginocchia ,
considerava Ira se die cosa sarebbe di lei fatta piu

grandicella, e dov'essa per immalura morte 1'avesse dovula lasciare

orfana e derelitla! Oh questo crudelissimo pcnsiero 1' agghiacciava

di tcrrore, e le facea tremar i polsi e le vene, e involonlariamente le

slrappava cerli gemili cosi profondi, che rassomigliavano a tormen-

losi ruggili ! Pure la inirepida madre, collasi in quel difetlo di plena
fiducia in Dio, rampognava a se slessa la propria debolezza, e solle-

valo lo spirito e inabissatasi nell' immensa bonta del Signore, in lui

si confortava lulta, e solto quelle amorose ali della prorvidenza infi-

nila, chiudeva se e la sua fanciulla : e tosto sentivasi traboccare nel-

1' anima affranta una pace ,
una speranza, un refrigerio, una conso-

lazione, una giocondita die le dissipava dalla mente ogni ansia, ogni

dubbiezza, c converlivale in dilelto ogni suo piu acerbo travaglio. Ah
chi patisce nobilmente per Iddio

, gusta delizie di cosi ineffabile sa-

pore , che 1' umano linguaggio non ha termini per adombrarle !

Spesso nel cuor del verno
,
che rigido suol essere ed acre in Fi-

renze, vedeva la sua cara giovinetta battere i denti
,
e allividire le

frcschc e rosate guance, e aggranchiare delle dita, e intirizzire delle

membra: ed essa che talora aon-avea fuoco da riscaldarla, ne lana.
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da addoppiarle in tlosso, si traeva dalla persona la imica camiduola

a maglia, die avesse, e riparatala con qncsta, raenlr'ella. assiderava

di freddo, guatava graziosamente la fanciulla die si ricploriva, e con

.una ilavita di volto die copria d' un vdo d' oro 1' intenso dolore

dell' aggelamento : Coraggio Eleonora mia; le diceva stampandole

un bacio nella fronlc
; allegramenle bimba mia : God loves us, God

loves us !
(
Dio ci araa

,
Dio ci ama !

)
E questo motto

,
che era 11

suo favorite
,

le tornava sulla bocca cento volte al di
,
e lo ridiceva

quando. penuriava di pane da sfamare la donzelletta, e lo ripeteva

quando le veniva a mancare il lavoro da sustentarla che non cades-

sed' media, e lo replicava quando era necessitata di vincere final-

mente la naturale vergogna, e di accattare per le vie un soldo
, una

crazia
,
un paoletto da qualche buon' anima

,
che si fosse mossa a

compassione di lei. E siccome giammai non le era fallito il soccorso

opportune eziandio nell' estremo dell' inopia ;
cosi ammaestrava so-

vente Eleonora a fidarsi di Dio
,
che e buon padre , e a riguardarsi

come daughter of the Providence, figliuola della Provvidenza, che

era il titolo di vezzo col quale godeva chiamarla
, stringendosela al

seno e inondandola di lagrime tenerissime. .

Fra queste cosi dure angustie di una indigenza sconsolata d' ogni

umana dolcezza, e fra tante privazioni e traversie, Eleonora s'era

fatta giovane in diciassette anni. Mai die fosse stata a un teatro, a

una veglia, a un ballo, a un festino, ad una pubblica passeggiata,

ad una piacevole conversazione! Mai che si fosse vestita di seta, die

si fosse raffusolala con merletti
,
o che si fosse acconciata la bionda

e meravigliosamenle bella capigliatura con un nastro, con una gala,

con un fiorello! Mai che un file di perle, ancora che false, le avesse

ricinto il collo verginale ,
,o che un fronzolo, una spilletla, una bor-

chia, un fermaglio di oricako le avesse ornate il petto, o una mani-

glia di fmto smalto le avesse serrato un polso ! Dei fesfi mondani,

dei capricci, delle mode, dei sollazzi, delle comparse, di tutte le fa-

tuita muliebri che aggirano e sconvolgono tanti cervellini di farfalle,

che in questi fumi ripongono la loro gloria e ie gioie lore , la pove-
rella Eleonora ignorava persino i nomi. Non conosceva per se altre

stoffe che lepiu grossolane e dozzinali, non altre colere che il bruno,
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non altre fogge che le piu semplici e inelegant! ,
non altra liscialura

che la nettezza, non altro profumo che 1' onesta, non altra lindezza

che la verecondia, non altro svagamento che la chiesa.

E con tulto questo ella non si stimava infelice ,
ne invidiava ad

altrui i lussi
,

i godimenti ,
le vaporose beatiludini del secolo. Ella

si sentiva il cuor pago, perche puro e lutto di Dio: ne sapeva bra-

mare piu la. Senza che era si leggiadra e appariscente ,
che Bianca

non si ardiva di menarla fuori del suo bugigattolo, se non tulta den-

samenie velata di scuro
,

e parea temesse di csporla all' aria
,
o di

mostrarla ancho al mondissimo raggio del sole. OHre a cio era si

ammodata nel t ratio ,
e di garbo tanlo schietto e soave

,
e di cosi

urbane e candide e grate manicre
,
die non piu una damigclla ,

la

quale fosse stata disciplinata alia scuola frivola dei salotli
,
alle pre-

sentazioni dei circoli, ed alia smancerosa levila dei eicalamenti o

delle danze serali. Bianca le aveva insegnalo a leggere ,
a favel-

larc e a scrivcre Y inglese, il francese cT ilaliano, e, con Taiulo d'u-

na savia vicina, a parlare il toscano in un accento si fiorenlincsco e

con una si lluida proferenza, che era un incanto : ed inoltre 1' aveva

accoslumata a lulte le genlili usanze del vivcrc forbito, e inlrodotla

net secreli piu rcconditi dei lavoriucci donneschi
,
e massime delle

opcj-e di ricamo, ond' era maestra di giudizio fmissimo e di esimia

spertezza.

Voile la Provvidenza, alia quale Bianca aveva commessa in figliuo-

la 1'orfana Elconora, che verso il 1840 ella passasse ad albergare

in una slrada, a capo della quale era il signorile casamento di Leo-

poldo, giovanclto allora di appena vent' anni. Ouesli, incontratosi

per caso a vederle ambedue tornare piu voile in gran silenzio da

una chiesetta, che si apriva nella cantonata di rincontro alle fmcslre

delle sue stanze, s'invoglio di porre mentc agli atti loro: e scoperse
che tulle le maltine senza fallo entravano per lempissimo in quella

chiesicciuola, vi s' interlenevano da un paio d'ore con una compo-
slezza e un raccoglimento escmplare , ascoltandovi piu messe e fa-

cendo le loro divoziom : dopo di che n' uscivano, e lacite e in conle-

gno grave e posato si riducevano alia casa loro. Leopoldo venuto in

gran desiderio di chiarire il nello di quelle che egli appellava due
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sante, priraa s' informo dello stato loro, e saputele poverissime e di

vita ritiratissima, sotto colorale ragioni, trasse la signora Teresa

sua madre a far loro seco ima \isita di carita. Ma che? Mirarc qucl

sembiante celeste di Eleonora, die alia loro entrata improvvisa si era

arrossita come un fiammanlc rubino, e invaghirsene accesamente,

pel giovane fu tutt'uno. Ah, mamma, quella fanciulla non e cosa

umana ! sclamo egli partendosi con la signora Teresa
;

la mi pare

un serafino!^^
Dovcndo abbreviarla, diremo che i traltati di Leopoldo col signor

Auguslo suo padre e con la madre sua e insieme con Bianca, per ot-

tenere la mano di Eleonora, durarono ben sedici mesi. Le virtu, le

ricchezze, le amabilissime prerogative del giovane , vinsero la prova

nelfanimo di Bianca e piu in quello della donzella, la quale per

tutto questo si protestava troppo indegna di un tal partito. Ma la

tapinita di lei, che non aveva altra dote da recare a Leopoldo se non

il lesoro di se medesima
,

faceva lentennare il signor Augusto , che

ora consenliva, ora dissentiva e rappiccando un giorno all'altro, non

istringeva mai il nodo della risoluzione.

Ed ecco a stringerlo impensatamente quella Provvidenza che, co-

me dice un proverbio cristiano, fa gli sposi e poi li accoppia. Fuor

d'ogni espeltazione, Bianca ebbe notizia dal ministro della corte di

Prussia, che la baronessa Ida W. sua zia materna, spirata di fresco

in Berlino, aveva chiamata lei erede di una porzione del pingue suo

patrimonio. Tutte le difficolta si dileguarono: e tre mesi appresso la

daughter of the Providence impalmava Leopoldo appie dell' altare ,

portandogli in grembo oltantamila francesconi, che erano la mela del

centosessantamila ereditati in oro da Lady Blanche. Leltore cortese,

lasciamo a voi i commenti : ma non e egli vero che Iddio bene spes-

so premia anche quaggiu chi si affida in lui?

"*'-^""'
r
'-

*;"
'

XXXI.

Benedette furono queste nozze e da Dio cosi prosperate, che so-

pra loro la luna di miele non e tramontala mai. La pace , la concor-

dia, la mutua dilezione, non che rimeltere con gli anni punto nulla di

Serie V, vol. Ill, fasc. 295. 4 23 Giugno 1862
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yigoria, si sono anzi ognora piu ringagliardite. Una angiolesca corona

di iigliolini
comindo presto acreseere, colriso delllnnoeenza e dell'a-

moro, Ic dolcezze della santa unione di Leopoldo con Eleonora : e la

venerabile Bianca ogni tanio conducendosi a trovare quella sua dilet-

tissiraa famiglia, nell' amena campagna dove s' era stabilita, vi si de-

liziava co' vezzosi nepotini : e careggiandoli tra le sue braccia, spande-

va sulle loro gote piii lagrime diconsolazione, die non ne avesse gia

versate un tempo sulle guancc di Eleonora, per cordoglio della sua

squallida orfanezza.

Ouesla egregia matrona
, quantunque fosse tornata in essere do-

vizioso
, pure di poco o nulla aveva mutato il lenore della sua vita.

Ella seguitava a soggiornare in Firenze, enlro.un modestissimo ap-

partamento : il grosso capitale che restavale, avea rinvestito in car-

telle di pubblica rcndita, riserbandosi a beneficarne quello de' suoi

ncpoli, che avesse corrisposto meglio alle cure della madre: ed i frut-

ti impiegava a sostencrsi con gran parsimonia, ed a fare limosine ai

bisognosi , e largizioni per opere di pieta crisliana. Tal era, al tem-

po del quale scriviamo, la nonna Bianca di Maso.

Trannc la perdila di due bambine, die dalla culla volarono in pa-

radiso
,
niun sinistro accidente e niun grave dispiacere era dun-

que sopravvenuto a turbare la domestica quiele di Eleonora. II pri-

mo, e cocentissimo, fu qucllo cosl inopinato della fuga di Maso, per

arrolarsi solto il Re di Piemonte. Fino a qual segno ella se ne afflig-

gesse e difficile a ridirlo. Imperocche quel fanciullo
,
siccome pri-

mo nalo e d'indole gaia e spiritosissima, e a un' ora stessa docile e

pieno di eleltissime qualita di ingegno e di cuore, era il Beniamino

suo; e oltre do aveva tanto di lei nelle fattezze, nell'aria, nel porta-

mento, nella voce e nelle naturali inclinazioni dell'animo, che essa in

lui vecleva piu die negli altri tre, il suo proprio e genuine ritratto :

e quindi lo prediligeva qual figliuolo de' suoi vezzi. Or die appunto

questo cucco dell' amor suo
,
senza una cagione al mondo

,
e d' im-

provviso, e alia cheta le si fosse involato, per fare il fantaccino tra i

Piemontesi, le seppe tanto male e le fu una cosi pungente trafitlura,

che n' ebbe guasta la sanita e stranamente alterata la complessione.
Tuttavolta una cagione di quello sviamento di Maso ci era stata,

avvegnache fosse occulta e si facesse poi manifesta, quando il rime-
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diarvi era come chiuder la gabbia dopo volato via il fringuello. Ed

ecco in bre\7e come ando la cosa. Leopoldo per 1'educazione de' suoi

pargoletti, non si fidava un'oncia ne degli isiiluli ne dei ginnasii che

crano nelle citta d' inlorno : e per avventura non avea toiio. Laonde

non appena Maso fu in grado di attendere allo studio, che egli deli-

bero di allevarselo in casa, formandovi con gli altri fralellini die si

succedevano, un piccolo collegio, del quale egli sarebbe stato rettore

supremo e la sua Eleonora direltrice. A tale efletto pose gli ocelli

sopra un ottimo prete della terra, alquanto cagionevole di salute, ma
di gran virtu, erudito e attissirno, per la sua mite e paziente riatura,

a dare il latte dei buoni costumi e delle lettere a quelle tenere ani-

mucce. Ed avutolo a'suoi desrderii, nello spazio di circa dieci anni

gli tiro su Maso dal sillabario fino alia rettorica con insigne profit-

to; e dopo lui Ruggero , minore di anni cinque, fino alia sintassi

della grammatica; e poscia Oddo, il quale non avea che anni sei,

fino alle aste in calligrafia, e alia dichiarazione del -Credo nel cate-

chismo; e per ultimo Giannetto, che n'aveva tre, fino a balbettare

un po'di Pater e ti'Ave, e a distinguere nell' abbecedario figurato

Velefante dal topo, e la rana dal cavallo.

Come ognun vede, don Giuseppe, che cosi nomina^7asi egli, era

una manna pei genitori di quei cari fanciulletti. Se non che nel me-

glio delle sue faliche, gli intervenne di essere destinato, per urgen-

tissimi bisogni, al servizio di una parrochia; di swle che a Leopol-

do non riniase altro che la speranza di riaverlo dopo uii mezz' anno :

e di do si ebbe una dichiarata promessa da cui speltava dargliela.

Quindi e che, non potendo rompere il corso dello studio a'suoi giova-

netti, accetto per questo mezzo tempo 1'opera di un pedagogo laico,

postogli innanzi e raccomandatogli caldamente da un suo amico di

Pisa, il quale a vederlo ti aveya aspetto di un fraticelio dipinto del

beato Angelico da Fiesole.

Egli era uno zerbinotto in sui venticinque anni, di fmi lineamenti,

di una carnagione diafana e ulivigna, d'un lume d'occhio soavemen-

te giulivo, di modi dimessi ma allaccevoli, di un parlare dokiato e a

punta di forchetta: nel rimanente presto e scaltro d' ingegno, amato-

re dei libri e infarinato di varia letteratura. Affettava una divozione

che non suoi essere Tumor peceante de' suoi pari. Egli sempre il
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primo a farsi crocioni al rintocco Ae\\'Ave Maria e del Deprofmdis,

e innanzi la iavola e appresso : egli, che la nolle dormiva fuori per la

terra, punlualissimo
a biasciare le orazioni che la sera si recilavano in

iamiglia ;
e guai che si fosse licenzialo avanli I Giunse a lale, con que-

sti suoi infingimenti, che fece credere alia signora Eleonora, ch' egli

avesse la vocazione per essere eremita camaldolese : di die la dab-

bene dama lo ammirava con compunzione ,
e proponevalo a Oddo e

a Ruggero come oggetlo d' invidia. E quelle candide creature spa-

lancare lanto di bocca, e prendere il sanlerello in cosi grande ri\e-

renza, che non si ardivano quasi di levargli 1' occhio in faccia. Po-

veri innocenti !

Fratlanlo pero il sanlerello, insieme coi precelli dell' arle poetica

ed oraloria, imbeyeva quel cucciolello di Maso di certi allri precelli

intorno alia morale, alia storia e alia polilica, che mai i piu nuovi.

Oggi era una filippica contra i tiranni
,
ossia contro i principi lutti

oppressor! dei popoli, eccetto in Ilalia Yiltorio Emmamiele, che era

il padre de' suoi, perche regnava sopra di loro, ma non li governa-

va. Domani era un' elegia circa i mali di quesla Italia schiava degli

slranieri
,
e ignobile Ira le nazioni , perche ludibrio dei prepotent!

ossia in mitra ossia in corona. Un giorno era un' animala esortazio-

ne all' amor pa trio e al dare
,
se occorra

,
il sangue per la sua glo-

ria. Un allro era una virulenla invclliva addosso ai barbari. die

col loro alito postilenziale ammorbavano quesla ilalica lerra , nido

privilegiato dicroi. Che se accadevadi assegnargli lemi per com-

ponimenli in \ersi, le armi clella lega lombarda, le battaglie e le

gesle dei marliri della liberla, gliene fornivano una miniera senza

fondo. Nelle passeggiate poi il noslro monacello, quando inzuccherava

il soro discepolo con un ghiotlo passo del Niccolini contro la Roma
dei Papi ; quando lo stuzzicava a ridere con una satira mordace

del Giusti a scherno dei re e del preli ; quando lo eccilava a sde-

gno con un sonelto iroso, o a pianto con una flebile canzone di

qualche oscuro poetuzzo, die uccellava a' merlotti ne' fogli piu ver-

sipelli di Firenze.

Chiaro e die il novellino scolare si avvantaggiava allresi di que-
sle lezioni piu intime

, e die nella fantasia ayvampante di spiriti

fanciulleschi
, gli si dovea levare una fiammella ca'pace di tool-
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gergli la lesta. E cosi fu. Perocche sorle levoci di guerra e acce-

sosi da per tut to quel foco marziale, die spingeva la giovenlu ita-

liana sotto le bandicre del Regolo subalpino ;
1'accorto pedagogo

seppe cosi arlifiziosamenle ammaliare il suo tordello ,
che di frodo

10 mise alle mani degli arrolalori di quella terra , e in gran se-

creto fecelo sparire che non se ne avvide 1'aria.

Di fatto una bella sera del Marzo che succede egli? il maestro e

in casa e Maso e fuori.

Ma dove 1' avete lasciato?

Al cancello della viol tola che da nel giardino.

Ma quando?

Dianzi, mezz' ora fa; scoceava 1' Avemaria.

E come dunque non torna? interrogava sollecita la madre.

11 maeslrino si stringeva nelle spalle, e acqua in bocca. Suona 1'un'ora

di nolle :
- Ah Dio ! ma dove sara egli? cosi lardi? cosi solo?

ritornava ella ad insistere con inquietezza. Corto, si mandano in giro

i famigli, esce lor dietro 1'orlolano, il faltore, Leopoldo; niente: Ma-

so non si vede: di lui non trapela indizio di sorle alcuna. Passo la

nolle, e Maso non venne : passo un giorno, e nemmeno : ne passa-

rono tre, quattro, otto, e neppure. In somma sollanlo a capo di dieci

di, il padre ebbc da un suo conoscenle, che il giovane Tommaso era

stato veduto salire a bordo di un baltello in Livorno, con una frotta

di volontari.

Credereste che il primo a impallidirne, a crucciarsene e a menarne

smanie di disperazione, fu il caro maestrello? Ma I'ipocrita non si pole

celare tanto, che non gli cascasse un brandello di maschera. Stante-

he Leopoldo ripensando allora, che per verita da qualche settimana il

iigliuolo gittava la certe sentenze equivoche e certi versi ambigui, a

cui esso non avea dato alcim peso , e avendone parlato con lagnanze

al maestro
; questi si confuse un pochetto, si adiro e il domani dis-

parve egli pure come il gufo al raggio dell' alba. Or sapete, leltore,

che cosa venne subilo a galla? Venne che quella dolce animella di

giovinolto, era stala cote mandata per governare di soppiatlo gli ar-

rolamenti, e che esso la nolle si slringeva a colloquio con altri capo-

rali dei Comitati, e dava ordine e calore a tulle le praliche, e avvia-

mento a lulte le fila per 1' impresa. Cosi che 1' infelice Leopoldo,
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tradito vilmente, ci era rimasto col danno e con le beffe, e il tristo

mariuolo se 1' era cavata con ulile. Giacche, dopo i casi del ventiselte

Aprile, cacciato il Granduca di Firenze ,
il nuovo Governo rimunero

queslo suo cagnotto con un poslo ingordo nella greppia dello Stato,

e piu tardi il Regno d' Italia lo guiderdono con una bella croce di suo

cavaliere. Degno guiderdone a tanto merito !

XXXII.

La Elconora non pareva che si potesse capacitare di quella forsen-

neria del ligliuol suo maggiorc. A lei sembrava mattezza tanto enor-

me, e disorbitanza cosi lontana dall' umore, dal carattere e dalle pro-

pensioni di Maso, ch' ella ne era trasognata : e logorava ore ed ore

a guardare il cielo stupida, balorda e con occhi pieni di una cotale

allcntezza, die ingeriva commiserazione e paura. Leopoldo dapprima

titubo a risolverc se fosse dovuto correre egli in Iraccia del giovane,

oppure se fosse slalo meglio commellerne a qualche amico ricerche

piu accurate. Ma intanlo die deliberava in lite co' suoi pensieri , la

moglic comincio a patire di alcuni brutti e subitani deliquii ,
che ii

medico non osava defmire se avessero piu dello svenimenlo o della

convulsione : e
, quel die peggio era

,
la soprassalivano di tratto in

tratlo cerli insoliti raccapricci e quasi furori, alienissimi dal suo na-

lurale placido e mansueto
,
e i quali davano forte a temere non le si

avesse a perlurbare la chiarezza e la serenita della menle.

In questo dolorosissimo stalo di cose, ^enne la leltera scritta da

Maso in Savigliano appresso falla la sua pasqua: lettera bella, affet-

tuosa, dettala con ingenuila e candore
,
e nella quale , confessando

1' error suo, chiedeva alia madre mille scuse e la supplicava di in-

terporsi per lui col padre, oltenendogli da esso perdonanza e denaro.

Noi \olenlieri la riporteremmo per disteso in questo capitolo r se non

fosse die e troppo lunga, e die percio la pazienza dei lettori non va

abusata. Nondimeno ne stralcieremo per saggio un paragrafo ,
ed

e quello in cui parlava del nuovo amico
,
die egli si era fatto tra I

garibaWini. Eccolo.

E vero che io sono in mezzo a molta gentaccia birba
, ladra >

catliva e senza il timore di Dio. Ma con questa io non uso punto,
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Sto sempre con un altro giovane che ha un anno piu di me, e die

trovai in Geneva, e col quale mi sono unito perche e buono, educa-

to ed ha la coscienza. E un Gonte che dev'essere molto ricco, senza

padre e con una sola sorella piu piccola di lui, che egli ama svisce-

raiamente. Si e disgusiato con la madre, perche lo accuse ad un suo

zio More
,
che egli disegnasse fare un matrimonio che non era da

pari suo, e al quale egli giura e spergiura di non avere mai pensato.

La madre lo fa cercare da per tutto, e se vi dicessi come scoprii chi

egli era', vi farei ridere. Egl?*si e mutato il nome, e io non posso

aggiungervi altro, avendogli prom-esso il secreto. Ma assicuratevi

die e buono e bello e garbato tanto, e die mi fa una tale eompas-

sione, che io spesso piango per lui. Perocche non vuole tornare con

la madre, che si e messo in capo gli sia nemica, ed e sempre in an-

guslie per cagione della sorella
,
che teme non gli abbia da morire.

Se il babbo mi manda un po' di lire, io intendo di fare a meta con

lui, perche e al verde, soffre piu di me, e non puo indursi a diman-

dare Vmlla a sua madre, della quale non vuole sentirsi parlare. Che

disgrazia la e mai questa ! Ha un orologio tutto di brillanti che co-

stera milk lire, ma essendo un ricordo di sua sorella, dice di voler

morire piu, tosto che venderlo. Ah, mamma, pregate il babbo che,

almeno per pieta di questo porvero giovane, mi mandi un pizzico di

francescom* ! Fin qui il passo che risguardava Giulio ,
e che Maso

a lui non fece mai sospettare di ai^erlo scrilto.

Questa lettera fii'un balsamo giocondlssimo per la inferma Eleo-

nora. Se no consolo e se ne ricreo tanto, che ella pot riscrivere di

suo pugno al figliuolo, dietro la faccia seritta da Leopoldo ; e, non

paga di questo, ordino a Ruggero die vi avesse poste due righe, a

Oddo il nome suo, che appena sapea formare con la penna ,
e a

Giannetto, che avesse fatta una croce, guidandogli essa la manina.

Dopo di che fece pressa al marito ehe, messosi tosto in viaggto,

fosse ito in Piemonte a ricuperarle Tommaso. Con tutto cio era egli

prudente avviso, questo di dipartirsi dalla donna e di lasciarla sola

sola, cosi in quell' alterazione della salute ? Avverti dunque la suo-

cera Bianca
,
che immantinente fosse venuta da Firenze

, per assi-

stere in vece sua ad Eleonora. Se non che in questo mezzo scoppio-
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la rivoluzionc c poi la guerra: di che Leopoldo si trove impaccialis-

simo ,
e cosi ravviluppato da cento riguardi e dubbiezze e timori ,

come non sapremmo dire.

Sconfidando egli di riuscire in Torino nell' inlenlo suo, senza vale-

voli introduzioni dei nuovi satrapi della Toscana, intavolo trattati

in Firenze ;
dove non gli sorti di strappare una lellcra di favore; se-

non a grandissima falica e ben tardi
,

cio fu ai diciassette del Mag-

gio. Avula questa, si accomiato dalla Eleonora, lielo che la dolce e

santa presenza dclla madre le avesse mitigate d'assai le pene, e so-

pra lullo quella irrilazione dei nervi
,
che nel principio la rapiva a

se slessa, e prostravala del meglio delle sue forze.

Egli arrive in Torino tre giorni dopo che la contessa Leonzia vi

era giunta, per procacciarvi il riscatto del suo Giulio. II domani fu

ricevulo dal conte di Cavour. Ma quale non fu la mcraviglia di Leo-

poldo, allora che inlesc dal Minislro che Tomraaso
*
del reggimen-

lo 2. dei Cacciatori dellc Alpi, del batlaglione *, della compagnia *,

col nuniero*, aveva ottcnulo il congedo per inlercessione della Con-

tessa
*

di *? Non gli reslo piu nessim colore in viso, e per un poco

fu senza parola e smemoralo. Pure il Conic avendogli soggiunto, che

cercasse di quesla dama al tale albergo e che non istesse in aflanno,

poiche la cosa era indubitala
; Leopoldo si licenzio e incammmossi

a quella volta.

Per via gli risovvcnne di cio che Tommaso aveva scritlo alia ma-

dre, sopra quel giovane Conte suo amico: e, com' era naluralissimo

a pensarlo, s' immagino inconlanenlc che quella signora dovesse es-

sere la madre di lui, e che, per rispello dell' amicizia che correva

Ira loro due, clla si fosse genlilmcrile impegnala a salvare insieme

col figliuolo anche il suo Maso. Perche intenerito fmo alle lagrime e

preso da vivissima riconoscenza, si affrello di presentarsi alia cor-

(esissima donna, e di ripigliarsi dalle mani pielose di lei quella cara

vita sua e di Eleonora.

^

Entrato appcna nell'alrio dell'albergo : A che piano alloggia la

Contessa*? chiese egli con visibile commozione al portiere.

Signorc, madama e assenle con lulli i suoi
;
ne le saprei dire

quando sia per lornare.
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Ma, e dov'e ella?

Lo ignoriamo : oggi per la seconda volta ha presa la \ia ferrata,

<e non ne sappiamo di piu.

Ah ! sclamo Leopoldo battendosi in fronle; oggi! ma rilornera?

Certo; 1'aspettiamo anzi con altri foreslieri, poiche ha lasciaio

quasi lutto il bagaglio ,
ed il suo agente ha ordinato che si tengano

pronte altre camere.

E non ha delto quando ella sia per tornarc?

No, punto. Se vostra signoria ha commission! per madatna ,

puo lasciare mi biglietto. Leopoldo si Irasse il cappello, si rav-

\io il ciuffetto, sbuffo un pocolino, e dati due passi indietro, poi due

da lalo, poi due inrianzi, si raccosto al portiere che guardavalo am-

mirato ;
e ricopertosi il capo e presisi i becchi della cravalla con la

sinistra : Or dite a me; seguilo egli con vocc tremorosa; la signora

Contessa e in Torino per affari, non e \ero?

Per affari gravjssimi. Ella Iralta col conle diCavourcome una

ambasciatrice.

Si potrebbe sapere che affari sieno i suoi?

Eh
, signor mio, io sto qui a terreno, e madama e al sccondo

piano. Non arrive tan t 'alto.

diacine! possibile che voi ignoriate quesle cose?

Tant' e ! replico 1'altro facendo spallucce e guatando fiso

fiso il signor Leopoldo: il quale tutlo cogitabondo e con la mano fra

il labbro di sotlo e il mento, e con 1' indice palpandosi una basetla
,

mirava in terra. Bene! soggiunse egli poi ricisamente ;
\oi iate il

vostro dovere a non parlare de' falti dei vostri forestieri : ma nulla

vi vieta di dirmi se la Contessa abbia o no ricondotto il iigliuolo in

Torino.

'-''^Signore, madama non ha seco nessun figliuolo : ella ha una

damigella ; e io fuori di lei non ho veduto altri che Tagente e la ca-

meriera.

Ho capito. Ripassero un altro giorno.

Sempre mio buon padrone. E Leopoldo si ritiro.
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L

// domininio temporak del Vicario di Gesii Cristo per Monsignor

MANNING, Protonotario apostolico e Proposto del Capitolo metro-

politano di Weslminsler. Roma 1862, coi tipi della S. Congreg,

do Propaganda Fide.

Quest' opera e uno di qucgli cccellenii lavori, di cui riesce diffi-

cile dare una piena idea
, compendiandoli ,

e die voglion esser lelli

per intei'o nelle proprie pagine. Nondimeno
, per 11011 defraudarne

del lutlo i nostri leliori
,
ci sforzeremo di fare V epilogo di una parte

almcno di essa, riportando le parole slesse dello Scritlore. Seeglianio

a lal uopo la prefazionc ,
la quale contiene in germe 1' idea di tutlo

il libro.

II Maiming comincia dal confcssare che quando si volse la piiraa

\olla a Irallare del poler lemporalc del Papa, egli non ne avea quel-

1'allo concetto, che poscia si c venuto acquistando col meditai'lo pro-

ibndamcnle. lo non mi vergogno di dire, son sue parole, che

quando sobbarcai da prima le mie spalle al ponderoso tema di que-
sta quislionc, divcnuta oggimai, non solo pei qaltolici ma per tulie le

nazioni d' Europa, la principale, la vcra quislione de' nosiri tempi; io

non 1'avea lanlcf bene apprcsa, dapoterne adeguatamente concepire
la grandc eslcnsione

, la \itale importanza. Soleva io allora riguar-
darc il poter lemporale come una sacra islituzione della divina prov-
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videnza, che avesse avuto specialmente la sua ragione di essere nella

bella confederazione, onde nei secoli di fede collegavasi 1'Europa, e

che oggi sopravvivesse piu come un oggetto di venerazione, che co-

me una fonte vitale di social reggimento .... Ne mi vergogno al~

tresi di confessare che non apprendeva allora, come ho oggi impa-

rato ad apprendere ,
ne le ragioni della divina economia in questa

sua islituzione, ne i suoi titoli di giustissimo ed altissimo diritto, ne

la sua relazione colla futura azione della Chiesa sul mondo J
. Cio

dee valere di gran lezione a coloro, che senza 1'ingegno e la dottri-

na di si grand' uomo, con superficialissima considerazione dell'argo-

mento, si credono avefhe penetrate le intime ragioni ed essere percio

in grado da recarne sentenza. Ma lasciamo stare quest' imbecilli , e

torniamo alia nostra rivista.

L'Autore sapientemente avvertisce che, come in ogni cosa attenen-

tesi colla Chiesa , cosi in questa del poter temporale ,
non dee mai

torcersi Tocchio dalla colleganza ch'esso ha coll'ordine soprannatu-

rale : in quella guisa che nella considerazione della vita umana non

puo separarsi 1'anima dal corpo ,
ma convien tener d'occhio il com-

posto ,
ossia entrambi gli element! nella scambievole loro relazione.

Una delle tattiche de' nostri avversarii
, egli dice ,

si e il professa-

re ehe essi, non gia la spirituale supremazia, ma la sovranita tempo-

rale del Papa solamenle osteggiano. Offerta su questo terreno la bat-

taglia, molti de' nostri son tratti in inganno per modo, che corrono ri-

schio di abbandonare la vera e sicura loro posizione, e di lasciare a

chiusi occhi in mano dei nemici la chiave dei loro trinceramenti, che

eTessere tanto lo spirituale quanto il temporale potere , benche dati

in modo e tempo diverso
,
doni ambedue dello stesso divino Signore,

inerenti oggidi ambedue per divino volere nella persona del suo Vi-

cario. Se puo concepirsi che egli aVrebbe potuto dar T uno senza

dell'altro
; oggi, che ambedue gli ha dati, non puo concepirsi che sia-

no Tuno daH'altro divisi II sommo Pontificato puo solo da noi conce-

pirsi come Iddio vuole a noi maiiifestarlo. Noi cene formiamo T idea

dal modo, ond' esso ci si manifesta : ne altro concetto possiamo aver-

ne da quello, che Iddio nella sua azione sul mondo ci ha rivelato,

, :jv ^tHi\v ;
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1 Pag. 7.
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Che se dicesi poterlo noi concepire come gia esistette prima die il

poter temporale si conoscesse, rispondero : noi possiamo cosi conce-

pirlo in quel tempo, perche cosi voile allora Iddio manifestarlo
; non

possiamo cosi concepirlo oggi, perche in altro modo Iddio oggi eel

manifesta. Ora questa manifestazione e la volonta di Bio
;
ne nelle

opere di Dio possiamo noi concepire regresso ,
come se la sua Chie-

sa, 1'albero della vita, potesse andare in ruina e perdere i.suoi ra-

mi. Noi conosciamo la Chiesa con quello sviluppo die Dio le ha da-

lo; ne potremmo con maggior dirilto concepirla oggi, com'ella era

nelle catacombe ,
di quello die avremmo a concepirla com' ella era

nella sinagoga e nel deserto. Le opere e le vie del Signore progre-

discono sempre in perfezione : sine poenitentia enim sunl dona et vo-

catio Dei, i doni e lavocazione di Dio non soffrono pentimento. Per

noi lo spirituale e il temporale potere del Sommo Pontefice son di-

venuti due integrali e inseparabili idee di una medesima ordinazione,

di una medesima creazione divina 1.

Anche questo e oltimo documenlo contra quei balordi, i quali van

dicendo: qui trattasi di una quistione meramenle politica; la reli-

gione non ci ha che fare, vuol porsi in disparte. Cieclii, die non veg-

gono sprazzo di luce e si fanno guida di altri ciechi 2
\ Cristo, die non

1 Pag. 12.

2 A questo proposito abbiamo sott' occhio una sgraziata stampa milanese

111 forma di lettera di uno che si dice ex direttore di spirit o nel Sctirinario

(e per disgrazia di quell' illustre Diocesi sembra esser vero); nella quale
scrittura si procura di persuadere ai Chierici

,
che la quistione del poter

temporale del Papa e meramente politica^ e pero e lecilo pensare sopra di

essa come meglio piace. Ma nel leggere quello scritto, tosto I' accorgi che

TAutoreeuno di quegli animi milensi, che vuol viverc in pace ad ogni

costo, che non ha avuto giammai vero spirito ecclesiaslico, che non ha

amato mai Dio e la Chiesa piii di se stesso, e per non sentire i rinibrotti

della coscienza va foggiandosi teorie confacevoli alia fiacchezza della cor-

rotUanatura. E poi stomachevole il vedereche, mentre sgrida coloro che

giudicano le manifeste empieta del governo laicale, esce in impudenti ram-

pogne contro il proprio Vescovo, qualificando d' insane le disposizioni giu-
stissime prese dall'egregio Prelato, in occasione dei pretesi Te Deum, e le

prove di apostolica fermezza
,
ond' egli si merito 1' ammirazione di tutti i

buoni. Con maestri di spirito di questa fatta non e maraviglia se una parte
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solo e Sommo Sacerdote, ma e vero Re del mondo, data est mihi

ornnis polestas in coelo et in terra , e chc assiste ed opera nella

Chicsa infino alia consummazione del secoli, ecce ego vobiscum sum

omnibus diebus usque ad consummationem saeculi; diede da prima

al suo Yicario immediatamente c personalmenle la sola potesta spi-

rituale , perche cosi conveniva negl' inizii della Chiesa
,
e quando la

Crislianita dovea tuttavia crearsi per opera al tutio soprannaturale ;

ma nella maturita de' tempi , e quando le nazioni cristiane eransi

bastevolmente costituite
,
e la Chiesa enlrava nel corso delia ordi-

naria provvidenza , egli stesso le confer! , benche mediante il con-

corso di opportuni eventi ,
il possesso in alto di un potere eziandio

lemporale. Uno ed identico e il datore d' entrambi
, benche in epo-

che diverse e per modi diversi. E adunque, sotlo questo rispetto, di

divina istiluzione la temporal sovranita del Sommo Pontefice. Essa

era quasi direi inerenle nei pontificalo che venue dal nostro divin

Signore direttamente conferito
;
fu per divina provvidenza porlata ad

atto, non appcna surse a liberta il Gristianesimo : fia dalla medesima

provvidenza divina nel suo local territorio per mille e piu anni con-

fermaia e sostenuta. E adunque, sotto queslo rispetlo, divina, ed ab-

benche non assolutamente necessaria allo spiritual ministero della

Chiesa
,
che per piu seeoli senza alcun possesso di territorio e stalo

adempiuto ,
e pur necessaria al pieno e pacifico adempimento della

sua missione sulla terra l. Essa si trovo virtualmente nella per-

sona stessa di S. Pielro, nel ricevere che egli fece le chiavi del Re-

gno de' cieli, e solo ebbe bisogao del tempo, per isvolgersi ed attuarsi

in predisposta materia, sollo la mano della provvidenza divina.

Noi gia dimostrammo allra volta che la sovranita temporale del

Papi era nel diritto e nel falto rampollo spontaneo della loro autorita

spirituale 2. Ci gode 1' animo di vedere ora da un tanto uomo posta

in miglior luce e svolta con assai maggior maestria la medesima

del nobilisslmo Glero milanese, nei tempo della tentazione, siasi moslrala

inferiore a se stessa e priva di quel coraggio sacerdoiale, cbe era richiesto

dalla santita del proprio carattere.

1 Pag. 13.

2-Yedi Clmlta Cattolica Quarta Serie, Vol. IV, pag. 5 segueuti: Ragioni e

diritti del Papi al Principato.
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verita.'N& sappiamo conienerci dal riportar per disteso un lungo trat-

lo, la cui bellezza resterebbe troppo svisata
,
se noi cercassimo di

restringerlo. Quel die chiamasi Poiere temporaleM Papa , rac-

chiude in se due element! distinti. II primo, e la sovranila inerente

alia persona stessa di lui; il secondo, e la sovranita locale sopra gli

Stati die egli possiede. Queste due cose sono distinte. La sua pro-

pria e personate sovranita e posta in eio, che primieramente egli,

siccome Vicario e rappresentanle di Gesu Cristo, die e Re dei re e

Signore dei signori, e nelle cui mani e posta ogni potesta in cielo ed

in terra, e esente per diritto divino da ogni civile e temporale sog-

gezione a qualsiasi governante o principe della terra. Per tal guisa

egli e in se stesso personalmente Sovrano
,
ne pu6 essere suddito

di chicchcssia ;
ed inoltre in virtu del suo Pontificate egli ha un'au-

torita divina sopra lutle le altre potesta, personali o principesche, le

quali si trovino fra gli uomini. Infatti allorche il nostro divin Signo-

re disse a Pietro : Pasci le mie pecorelle, egli pose nelle sue mani

il mondo intero. Egli commisegli il goverho non solo dei singoli in-

dividui
,
ma delle faraiglie, delle case e di lutte le forme -colletlive

di natural societa. La Chiesa di Dio guida la coscienza dell'individiio

non solo in relazione a lui stesso, ma in tutti gli ordini e le relazioni

che egli ha estrinsecamente, nelle relazioni di figlio a padre, come in

quelle di padre a figlio. La Chiesa di Dio guida adunque la famiglia

e la casa
;

e se la famiglia e la casa
, adunque anche le nazioni e i

popoli. Imperocche le nazioni e i popoli della terra che altro sono,

se non che famiglie umane, moltiplicate e diffuse? Che sono i regni
e gl' imperi , fuorche famiglie d' uomini insieme aggregate? E come
la Chiesa di Dio guida il padre di una famiglia ,

cosidla fa del So-

vrano di un regno. II nostro divin Signore commise a Pietro ed ai

suoi Successori di reggere e guidare Tordine civile che sorgerebbe
nel mondo, le nazioni e i loro

principi. Egli ha il divino incarico di

vigilare, e il dovere di esigere die la fede e le leggi divine siano

obbedite. E dovere pertanto del suo ufficio il giudicare e dar sen-

tenza sopra gli atti degl' individui e dei popoli, delle nazioni e dei

loro principi. II solo tribunale in terra
, die possa guidare e reggere

le coscienze umane, e la Chiesa di Dio
;
e quest' ufficio s' incenlra nel
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Capo della Chiesa. Quesla e dunque la sovranita personale, die e

inerente al Pontificate del Vicario di Gesu Cristo.

La sovranita locale si stende sopra quello stato
, quel territorio

e quel popolo, che la Provvidenza divina gli ha confidato. Chiunque

ne legge la sloria
,
non puo non iscorgere che essa gli venne data

da quella stcssa volonta
,
da quella siessa mano di Dio , da cui egli

riceve nel principio la sovranita personale ,
e che lo rese libero da

ogni sudditanza. La conversione dell' impero al Cristianesimo e poi il

rilirarsi che esso fece e il lontano bando che prese in Oriente, libero

il Vicario di Gesii Cristo dalla soggezione temporale ;
e poscia per

opera della medesima provvidenza, egli fu investito delle prerogati-

ve di vera e propria sovranitai locale sopra quello stato
, quel terri-

torio e quel popolo, che in tal guisa venne commesso al suo gover-

no. Da indi in qua , cioe io potrei dire da quindici secoli
,
ma per

tenermi in piu rigorosi limiti, diro da dodici secoli, il Sommo Pon-

tefice & stato vero e propriamente detto SovraHo, e sopra il popolo,

a cui egli e padre nell' ordine spirituale e temporale, ha esercilato

le prerogative del regio polere ,
a lui per divino Tolore commesso.

Quest' ordine di cose
,
fondato

, svilhrppato e mantenuto per o-

pera divina
>
non puo a mio credere venir mai distrutto. Esso dure-

ra sino alia fine del mondo
,
e la luce del secondo Avvento lo irove-

ra in piedi qual e oggidi ;
e eio per qtiesla gran ragione ,

che niuna

mano mortale avendolo stabilito, niuna manomortale pu6 rovesciar-

lo. Niuna mano mortale accatasto le moli delle montagne ,
e niuna

puo demolirle : cosi niuna mano d' uomo ha stabililo e intrecciato

insieme la spirituale e temporale sovranita del Vicario di Cristo in

terra
;
e niuna mano

,
fuor di quella che 1' ha stabilita , puo discio-

glierla. Or io credo che quella mano non la sciogliera , perche fu la

mano di Dio slesso. Siccome dunque la mano stessa di Dio
,
con at-

to diretto della sua Provvidenza conferi al suo Vicario in terra que-

sta potesta sovrana sopra lo Stato che tiene
;
cosl niun' altra mano

puo rivocare quest' alto
,
niun altra mano puo reseindere questa vo-

lonta ,
niun altra mano puo abolire quest' opera di Dio. Niun altro

puo conquistare , niun altro oltenere , niun altro possedere quello-

Stato. Niuno puo mai acquistare verun diritto sopra cio die Iddio ha

dalo al suo Vicario in terra. Nella persona del suo Vicario vige ua
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diritto esclusivo ed espulsivo sopra il territorio ov' egli regna , e

niuna legge umana ,
niuna umana conquista ,

niim patto , riiuna ri-

voluzione umana puo creare un dirilto contro il dirilto di Dio
, ne

abolire il diritlo cui Dio slesso ha crealo 1.

Meditino benc e profondaraente colesle cose i nostri italianissimi
,

1 quaii credono di poter ingolarsi gli Stall del Papa come un zuc?

dierino; e le meditino allresi qiiei poliliei , 6 Irislio ignorant!, i

quali credono di poterne disporre per via di frodi o di soflsmi, : ^ ;

Ma dunque gli Slati pontiiicii sono una propriela inalienabile, una

mano morta; e i cittadini, die li compongono, dovranno considerarsi

come adscripts ylebae, e posti fuora della Icggc , commie a lulle le

nazioni, di poter a seconda delle mutabili contingenze mulare la for-

ma del loro governo.

Tauta e la pci'versione delle idee correnli, die una tale diflicolla

-non solaracnte la Iroviamo proposla, come grave, in un recenle li-

bello 2
;
ma la Iroviamo accennata allresi in qualche nota diploma-

^ica. A si misera condizionc di senno politico son divenuli perfino i

GabinelU ! Questo die credesi abbassamento d'un popolo e anzi un

elovamcnto a dignita singolarc, die unicamenle la divina islilnzionc

della Chicsa polea produrre nel mondo. In die consiste questa prele-
sa immobilita del popolo romano? Forseche nel 11011 poter parlecipare

/i quegli increment! di civile colliira c di ordine politico, die la sana

ragione, solio la luce dei principii evangelici, suggerisce come pro-

fillcvoli all' umano consor/io? Sarcbbe slollezza il pcnsarlo. L' aver

.per capo civile il Capo mcdesimo della Chiesa catlolica, da cui emer-

ge ogni vera civilta, il vindice iniallibile dei principii d'ogni mora-

lita e giuslizia, il motore supremo e laguida sicurissima -dell'umana

^amiglia al line ultimo della soprannaUirale beatiludine
,
non puo

nuoccre al progresso proprio dcll'uomo; se non vogliam dire, be-

slemmiando, die il Vangelo degradal'iiomo, c la Redcnzione cristiana

Jo svia da'suoi vcraci destini, almen temporali. Dovremmo dire, in

lal caso, die il tempo non e connesso coll'eternita, e la vita presen-
ie fa a calci coir avvenire. Che cosa diverrebbero

,
in questa pazza

1 Partc 3.
a
Discorso I, pag. 193.

5 LKmpcreitr, Rome et le Roi d'Jlatte.
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ipotesi, la sapienza del divino Ordinatore, il benefizio della venuta di

Oisto, 1' influenza della grazia e della fede? Tale ipotesi adunque

non puo ammettersi
,
da chi non rinunzia issoffatto alia credenza in

Cristo e in Dio. II solo effetto, clie necessariamente nasce dalla sog-

geziorie politica al Vicario di Gesu Cristo, si e di non potere giammai

1' ordinamento civile e il progresso dei beni materiali sottrarsi dall' in-

dirizzo de' principii morali e dall' influenza della luce evangelica.

Ora questo, lungi dair essere un abbassamento o un danno, e inesti-

mabile innalzamento e vantaggio della societa , agli occhi di chiun-

que non cYeda aver 1' anima come semplice sale per preservare

lemporaneamente la carne da corruzione, ma creda d'aver un' anima

immorlale e sollevata da Cristo a un ordine divino.

Ma, dirassi, tuttavia e sempre vero che il popolo romano non

puo mai soltrarsi dalla sudditanza del Papa. Ebbene, che volete di-

re con cio? E forse quesla una sventura? Non e anzi un benefizio

ed una gloria? Noi cominceremo dal dimandare se sia sventura per

1' uomo, il non potersi esimere dalla soggezione a Dio, ed eleggersi

un altro signore, a cagion d'esempio, il diavolo? Solo un matto po-

trebbe dirlo. Or perche cio? Perche servire a Dio e anzi sommo bene

e somma gloria della creatura, servire Deo regnare est. Lo stesso ,

per quanlo e qui possibile il paragone ,
dee dirsi del caso nostro.

JL' essere indeclinabilmente soggetto al Yicario di Gesu Cristo e

sommo bene di un popolo, perche in prima lo esime dal poter cadere

tra le unghie di un tiranno o di una turba di tiranni , i quali sotto

specie di liberta 1' opprimano col piu spietato servaggio. In secondo

luogo lo esime dalla gravezza di balzelli imporlabili e di spavenlose

lisle civili, indispensabili peraltro nei governi laicali. In terzo luogo

lo esime dalla tassa di sangue, quali sono le forzate coscrizioni mi-

litari, di cui ogni governo, che non sia quello del Pontefice, non puo

oggimai piu fare a meno. Ma, '(fuel che piu monta, lo colloca, come

notammo piu sopra ,
in un ordine civile inseparable dall' accordo

co' principii evangelici , ^e pero essenzialmente e irrevocabilmenle

crisliano. E poi una tal soggezione di somma gloria e decoro di un

popolo ; perocche esso in lal guisa viene elevato sopra la condizione

di tutti gli allri popoli , non essendo soggelto se non a colui die fa

, Serie V, vol. UI, fasc. 295. 5 26 Giugno 1862
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le veci di Dio sulla terra, ed a cui gli siessi Re e Imperatori si pro-

strano ossequiosi per baciarne le piante.- Un tal popolo e propria-

mente popolo-re; perche non e soggetto all'uomo ma a Dio, e

socialmente e piuttosto figliuolo che suddito. II principe ,
che la

governa, si denomina Padre Santo, raccogliendo in se le due pre-

rogative piu sublimi e venerande, dinanzi alle quali 1' inchinarsi per

niuno e bassezza, vale a dire la paternita e la sanlita. Ecco dunque

che cosa significa il non poter recedere dalla soggezione al Vicario

di Gesu Cristo : significa il non poter recedere da un' altezza di di-

gnita, che solleva un popolo al di sopra di tulti gli altri popoli e lo

fa in cerla guisa sovrano e veramente liberd. Ascoltiamo anche qui

le sapienli parole del Manning.

Se noi crediamo. die Dio abbia istituito un suo regno sulla ter-

ra, che il capo e il centre di questo regno abbia in Roma, come an-

ticamcnlc in Gcrusalemme
,
fissato

;
dobbiamo pur credere che Dio

medesimo colla sua divina opera abbia sollevato Roma dalla catego-

ria delle mere sociela natural!. Ha egli ai Romani conferito un sacra

deposilo, un privilegio, una prerogativa, una gloria, su tutti gli altri

popoli innalzandoli. Ha egli elevalo anche il naturale loro stato ad

una soprannalurale condizione, adun soprannaturale tifficio. Nei pri-

mi secoli essi ben conobbero questo yero, e di loro spontaneo mota

scelsero a loro sovrani i Pontefici. L' inferiore ordine al livello del

maggiore ascesc, e non ne venne assorto ma si perfezionato. Non e

una negazione di patria e di liberta la suggezione aColui, che ha il Vi-

cariato del Redenlore degli uomini : ne e parimenleim negar liberta

il negare al capriccio di alcuni individui, incoraggiati e stimolati

dalla sedizione ed armali di violenza, il diritto e ibpotere di rivocare

c disfare cio die la deliberata, 1' unanime volonta di secoli e di ge-
nerazioni ebbc compiuto. Se la riverenza della persona del divina

noslro Signorc non mi vieli il paragone; come 1' umanita unita alia

sua divinila divcnne sacra, nulla perdendo delle sue perfezioni per la

privazione di umana personality ma acquistandone anzi inarrivabii

pcrfezionc, perche divenne divina, e ad altezza ben-maggiore della

sua sollevossi, la liberta e le prerogative tutfe di suanalura in tutta

la pienczza d^llc sue polenze, delle sue funzioni per questa unione

assicuro, per qucsla elcvazione nobililo; come il pretender per essa
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un'umana indipendenza saria un abbassarla dalla divina altezza alia

manchevolezza di natural ordine; cosi pure potria dirsi del popolo,

che lo stesso nostro divino Signore a custode del trono=del suo Yi-

cario ebbe prescello. Gonobbe esso una volta la sua vera gloria, che

e pure il suo vero interesse. La eonobbe e la. voile col piu perfetto ,

col piu assennato alto di popolar volontlr, che la storia rimembri, vi-

sibilmente e direttamente dalla divina provvidenza guidalo. Sarebbe

un gittar parole il fermarsi a provare, che la piu perfetta applicazio-

ne della cristiana legge non possa arrecare verun nocumento al so-

tiale e politico hen essere di qualsiasi popolo ,
e che la piu perfetta

applicazione della cristiana legge trovisi appunto nell'azione dei Pon-

lefici, non solo sui loro sudditi, ma ancora sul niondo universo. Per-

che potessero i Romani pretendere di rescindere questo alto della

divina Provvidenza, questa saggia elezione dei padri loro, saria me-

stieri supporre o che la cristiana legge sia alia "social prosperezza

contraria, o che non venga debitamente dai Yicarii di Crislo applica-

ta, o che abbiano i Pontefici con tirannici atti e la legge cristiana e

la politica giustizia violato. Le due prime supposizioni sono assurde :

e facile e il dimostrare la falsita della terza. No* possiamo arditamente

sfidarli a citarci un solo alto in tutta 1'istoria dei Ponlcfici , che la

rivolta contro il temporale loro dominio valga a discolpare dal reato

di ribellione. Non sono dunque, perche
> stati chiamali ad una missio-

ne>, ad un ufficio piu nobile delle altre nazioni
,
o spatriati o scliiavi

I popoli degli Stati romani
; si il sarebbero piuttosto ,

se cessassero

di riconoscere la loro elevalezza, la loro dignila. Cosi facendo essi

slspatrierebbero , perche toglierebbersi la piu alta cittadinanza dei

mondo; essi renderebbersi schiavi
, perche farebbersi soggetti alle

piu abbiette condizioni dei politici rivolgimenti 1.

Ma, viva Dio
,

i Romani sono ben lungi da tanta insipienza.

Essi anzi stanno mostrando nei modi piu luminosi che ilsenno e la

fede de' padri loro e piu che mai viva ed operosa ne' loro petti. Essi

han protestalo e protestano per tutte le vie , onde e dato esprimere

una volonta deliberatai, che essi non intendono riconoscere per loro/Re

cheCristo e il suo Yicario : Non hab&mus regem, nisi Christum et

1 Pag, 35.



68

Vicariurh Christi. fi questo il grido che ci serabra prorompere tut-

lodi dal loro labbro. Le recent! manifestation! solenni
,

fatte al

cospelto di testimonii ,
accorsi dalle piu remote parti del mondo

,
el

dispensano dall' arrecarne altra pruova. Che pero conchiudiamb ,

notando come quinci risulta un manifesto indizio di quella indubita-

bile proposizione ,
onde il Manning finisce la sua prefazione , doe

die effetto delle presenli persccuzioni del Yicario di Cristo sara die

/' orbe cristiano diventera piu cattolico e Roma pm pontificia. Ouan-

to al poter temporale della santa Sede, esso non solo sara rislabilito

nclla sua interezza, ma riccvcra in qucsti tempi appunto la sua piena

giuslificazione c un assai piu stabile assodamerito. II die il Manning"

assicura non profelando ma ragionando ,
c ragionando sopra la co-

stante induzione dei secoli, e sopra la natura stessa del Papato in re-

lazionc colla moderna societa, e colla sua missione nel mondo. Laonde

e dcgna non solo dell' ammirazione ma dell' encomio di tutli i cre-

denti la fermezza
,
colla qualc Pio IX a difesa del suo civil principato

resisle a tulli gli sforzi della violenza e della frode; fermezza, die

dalla mnlvagila o insipienza d' alcuni polilici venne qualificata come

ostinazione, ma die agli occhi dei buoni e degli assennati risplende

come raggio d'invitta costanza. La gemina sovranita, a lui commes-

sa, e il tipo ,
la personificazione ,

la guarentigia del cristiano ordine

sociale e della consacrazionc delle civili ciistianitanel mondo. II sepa-

rarle sarebbe un dissacrare il governo d'ogni nazione. Sono pero su

questo solo punto rivolti tulti i conati dei ncmici, c la forza e 1' astuzia

ad espugnarlo s'impiegano. II Vicario di Cristo c il testimonio vivente

della subordinazionc d'ogni civile autorita alia legge, al regno di Dio.

Egli lienc per cosi dire nella sua persona il principio divino. Se lo

si potessc indurre a disfarsene
, la civile societa trovcrebbesi ad un

trallo discesa nell'ordine della natura. Ed e pero die tulti coloro
,

i

quali dcsiderano di cscluderc 1' azione e la supremazia della fede ,

della Chiesa crisliana dalla sfera del civile governo, tutti alladistru-

zione del temporale dominio intendono. Per questo dopo essersi fatti

befie della oslinatczza di Pio IX, in presenza del pericolo, ban cer-

cato di adescarlo coi progetli ora di una italiana confederazionc sotta

la sua presidcnza , or di una libcra Chiesa in libero Stato con

vissto cguarenligie per la sua persona e per la sua spirituale autorita.
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Tutto questo io ti daro
,
se prostrandoli tu mi adorerai l. Ma

il Vicario di Grislo ben conosce il deposito a lui commesso, la santita

della sua gemina autorita e gli intendimenli del suo divino Maestro;

ne un iota ne un apice cedera delle sue prerogative. Perderle per la

forza non saria che una spoliazione , spoliazione che puo , come gia

altre volte, sofferirsi: ma perderle per sua volonta sarebbe un Ira-

dire il suo divino mandato
,
un rovesciare do che la prowidenza di

Dio ebbe edificato. Questa e la vera spiegazione del perche lulta 1'e-

nergia ,
tutta la oslilita del mondo siansi contro la temporale sovra-

nita di Pio IX rivolte. Sinche continuera il Vieario di Crislo ad avere

un temporale dominio ,
il dovere che lull! i chili governanli hanno

disantificare il loro potere, sottomeUendolo alia fede^ alia legge cri-

stiana, verra nella pubblica giurisprudenza ricordalo, sara sulla fae-

cia della terra scolpitp. Sedera esso come un Sovrano Ira i sovrani;

e come un sovrano di superiore giurisdizione , come il custode della

fede, della legge cristiana ira i popoli di altri sovrani 2.

'

!{'! 'Hi .-I. II- <'' ',(''4'-i.
!

"/;'.

Jlonete e Medaylie deyli Spiaola di Tassarolo, Ronco, Roccaforte,

. Arquata e Veryagni, che serbansi nella R. Universila ed in al-

tre Collezioni di Genoca, descritle ed illustrate dal Bibliotecario

AGOSTINO OLIVIERI. Genova, coi tipi del R. Islilulo dei Sordo-

muli 1860. Un Volume in 8.* grande di pagg. X e 286 con 22

Tavole ed una Carta Corografica,

II chiarissimo Bibliotecario della R. Universila di Genova , Ago-
slino Olivieri, iiene un posto insigne in quella elelta schiera d' ingc-

gni, che hanno oggidi volto lo studio ad illustrare la storia patria

di Genova, pubblicaudone gli antichi monumenti, ovvero con dotte

trallazioni svolgendoli, per meltere in chiara luce i varii punji di quel
1

vasto campo che sono i fasti della celebre Repubblica. Dopo altri

1 S. MATT. IV, 9.

2 Pag. 38.
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Iwori di minor polso
-1

, egii ha intfapreso V iHustrazione del Meda-

gliere della ftegia Universita, cominciahdo dalle Monete e Medaglie

dei Principi Deria 2; allo quali ora fan segiifto quette degli Spinola

e seguiteranno quclle delle aftre famiglie palrizie genovesi.

QuantosiaM important* per la Storiaglrstudii numismatic!, ognun

1'intende; Mtavia la loro ariditA fa si che poehi m sieno i cul-

tori, e che i libri special! di tal matcria siano dai piu lasciati da

banda, siccome di lor natura troppo inameni e severi;

Ma a queslo Libro dell' Olivieri sopra le monete degli Spinola non

inconlrera fadlmenle tale sventnra
; imperocche egli V ha 'arricehito di

tanlee si pregevoli notizie intorno-a quella celebrefamiglia, Chelalet-

iura ne riesee istruttiva- e gradita, andie a chi poco o nulla si diletta

dinuraismatografia. Dei sedici Capitoli, in cui e distributta 1'Opera,

i primi sei sono interaraenle consecrali alia Sloria degli Spinola
;

;
dei

quali 1' Autore, dopo avere slabilito le origini genealogidie,
:le quali

risalgono fino al mezzo del secolo X., enumera i personaggi piu 11-

lustri, accennandone le gloriose imprcse civili e militari
,
lerrestri e

mariltime, le dignita e cariche sostenute nello Stato e nella Chiesa,

le glorie Iclteraric e scienlifiche
,
le opere di munificenza e pieta re-

ligiosa e civile
;
e per ultimo descrive le ricchezze e i feudi posse-

duti dai varii rami della famiglia. Di qui egli naluralmente trapassa

nel Capo VII a parlare del privilegio della zecca concesso agli Spi-

nola da varii Iraperatori, e nei Capi seguenli a descriver'e le varie

monete e medaglie Spinoline.

L' origine degli Spinola e antichissima
,

e come tutte le anti-

die origin! , oscura e dalle favole dei genealogisli viepiu oscurata.

II cerlo si e che in sulla fine del secolo XI essi compariscorM) gia

doviziosi e potent! in Genova, siccome uno dei divers! rami In che

1 Carte e Cronachc tfanoscnttc per la Storia GenweSe, che scrbami nella

R. Universitt di Genova, indicate ed illustrate da AGOSTINO OLTVIEM. (Jeno-

La Congiura di Gian Luigi Fieschi, descritta da Lorenzo Capelloni ed Wu-
strata con note e documenli inediti da AGOSTINO OLIVIERI. Genova 1857.

2 Monete, Medaglie e Sigilli dei Principi Doria che sertansi nella R. Uni-
versita ed inaltre collezioni di Genova, descritti ed illustrati da AGOSTINO OLI-
VIERI, con cinque tavole incise in rame. Genova 1858.
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allora andava divisa la famiglia dei Yisconli ,
i quali reggevano la

citta ed il contado per i marchesi
,
clie leneano il Genovesato qual

feudo dell' Impero. Certo e inoltre die il prkno, a cui nei raanumenti

storici trovasi attribuito il cognome di Spinola , e die percio viene

riguardato come slipite della famiglia, e-quel Guido-che , suMo sca-

dere del secolo XI, ando crociato in Terrasanta, e reduce in pairia

fu dei Consoli he ressero la ciUa dal 1102 all 145 e^poi dal 111-0

al 1114 e per la lerza volta nel 1120. Dond' egli tracsse e si appix)-

priasse quell' appellazione di Spinola, riraane fra varie opinioni in-

certo. Giovanni Gibo-RecCo, scrittore del secoio XVI, ;seguilando la

Cronaca di Agostino^jiustimani,4ke: quod nomen S.pinulomm su-

sctpit, quia opulenti erant in Valle ilia porcifera (Polcevera), et

quando umiti ad eos et agros suos accedebant, ut semper accept a

'pabribus nostris, mos genuewibus fms&e , sicyt nunc esl, ut -amid

prapinquiqiie hinc inde ad atterius domos in perhumaws congressior

nibus^conviviisque amicaliter accedebant el accedunt, ibique blan-

diendo in cortviviis dicebanl: deprome de hoc vel altera seyete vim,

quod vulgari nostro idiomate >di$ebant Spinola quella hotte : ex hac

enim consuetudine dicunt, et communis opinio apud Qmws ,hucusq.ue

perseveravit famiti&m ipsam Jmrlmn habui&se 1. II Federico ed il

Deza ViOgliono clie Guido traesse il nome del easato dal Monte Spi-

nok, dhcui^ra signore nel Tortonese. Altri invece pretendono che

il derivasse da-una spina della corona del Sabatore, portata in palria

dalla Palestina. Ma all' Olivieil sembra piu probabile che quel nonie

si desse a Guido per distinguerlo da altri, ma -senz' aleuna pensata

ragione: la qual sentenza in \edta non sappiamo quanto ad alte

parra ra^ionevde.

Dai tempi di'Guido in qua, i fasti di Genova sono pieni delle glo-

rie de'suoi discendeHti. In tulte le imprese.esterne della fiepubblica

conlro Pisa, contro Yenezia, an Terra Sanla e in altre parti del-

rOriente, gli Spinola ebbero serapre parte .principalissima ;
e nel

reggimento interno della patria lennero i-primi seggi. Nei primi tem-

pi del omime Genovese non"meno di venli volte i membri di casa

. f-f''iv-j< '-*{<
'"

,'.-','j^.f "-M. >', -H'* -'
*"" :

i 'r

''*

1 Ms. della R. Universita -di Genova, pag. 15 ; desciitlo datr Olivieri nelle

sue Carte c Cronache Ms. per to Sform^ewoiwe, pag. 1^8.
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Spinola furono chiamati al maggior consolato: dal 1303 al 1528 ben

quaranla volte furono annoverati Ira gli Anziani del Comune
;
e dal-

1' anno 1528, in cui si costitui stabilmente il Dogatobiennale, fino al

cadere cfella Repubblica, undid Spinola oltennero quella suprema

dignita, ne mai si venne airclezione del Doge senza che molti voti

cadessero sopra qualche membro di quella famiglia. E dopo il Doge,

il piu alto ufficio della Repubblica essendo'quello di Sena-tore, non e

piccol vanto di quel Casato il numerare ben cento ventisette suoi mem-

bri, insigniti, e parecchi di loro ripelute volte, della dignita Senatoria.

Al lustro di queste civili pi-eminenze congiunsero gli Spinola lo

splendore delle ecclesiasliche
; iraperocche, tolta la suprema dignita

del Papato, non vi e grandezza negli ordini della sacra gerarchia, che

non sia stata sovenle da essi occupata. Per tacere dei molti Vescovi

ed Arclvescovi
,
e Prelati regolari accennati dall' Olivieri ,

la fami-

glia Spinola numera almen treclici Cardinal!
,
da Agoslino creato da

Clemenle VII nel 1527 fino ad Ugo Pietro, morto nel Gennaio del

1858; ai quali, seconcjo alcuni, dovrebbersi aggiungere altri due,

cioe un Giovanni assunto al Cardinalato nel 1252, cd un Simone .vis-

sulo verso il 1288, se non che Iroppo e dubbiosa la loro esistenza.

Ma tralasciando gli altri pregi della famiglia Spinola e trascorren-

do il Capo IV ove 1' Olivieri enumera quei che si segnalarono nelle

letlere e nelle scienze, a noi piace meglio fermar lo sguardo sopra i

monumenti della loro pieta religiosa e civile
,

ricordati dall' Autore

nel Capo seguente. La beneficenza, egli scrive, e virtu cara in spe-
cial modo ai Genovesi, i quali dopo avere ammassato o in patria od

in lontani traffic! e con pcnose privazioni , stragrandi ricchezze
,
ne

consacrano assai spesso la miglior parle a vantaggio del bisognoso.
Di do fanno fedc i molli Istituti pii ,

eretti e mantenuti in Genova
dal genefoso concorso di ogni ordine di cittadini, ma prindpalmen-
te dalla splcndida mimificenza dci palrizii. E fra questi gli Spinola
non la cedono a chicchesia. Le statue

,
i busti marmorei e le iscri-

zioni alia memoria loro dedicate nel celebrc Ospedale di Pammato-

no, ove han ricetlo e cura continua quasi mille infermi, e nell'altro

pocominore, delto degl' Incurabili, e nell' Albergo dei poveri, il

quale puo dirsi fondato dagli Spinola , attestano le largizioni princi-

pesche ivi da essi profuse. Nei Carlulari della Banca di S: Giorgio,
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ove regislravansi gi'impieghi perpetui di somme ad uso special-

mente di pii Istituli ,
il loro lome ricorre frequente ,

e le numerose

iscrizioni sparse nel palazzo, ove gia ebbe sede quella famosa Ban-

ca, parlano tuttavia della loro generosa beneficenza. II Carlulario

dell' uffizio di Misericprdia non ha pagina che non ricordi la carita

degli Spinola. $e questa fiori solo nei secoli trascprsi ,
ma si e mo-

strata anche ai di nostri per nulla degenere dagli antichi esempii ;

in prova di che basla rammentare Giovanni Stefano Spinola ,. il

quale morendo tre anni or sonp fece un lascilo di 500, 000 lire ai

diversi stabilimenti pii, che avea in vita con paterno amore diretti, e

Lorenzo Spinola ,
che istitui suo erede universale il novello ricovero

dei mendici, eretto sul colle di Paverano inBisagno. Eguale splendi-

dezza di crisliana pieta mostrarono gli Spinola nel dotare e arricchi-

re Monasteri e Conventi, nel fondare e ristaurare ed abbellire chie-

se e cappelle nella citla di Genova e per ogni parte della Liguria :

e molte ne annovera 1' OMvieri, alle quali allre niollissime sarebbero

da aggiungere, chi ne volesse dare compiuto il calalogp. In tal gui-

sa gli Spinola, al pari di tanti altri patrizii genovesi, diederp in ogni

tempo eloquenti prove del'quanto fosse in loro profondo il sentimen-

to religiose, che nel patrizio e nel citladino cristiano e inseparabile

dal vero amore di patria, perche e il fondameujo piu saldo delle vir-

tu eziandio civili e delle civili grandezze.

Limgo poi sarebbe 1'accennare, in prova di quesla loro religione,

tutti quei personaggi di casa Spinola, che nel secolo e molto piu nel

chiostro , si segaalarono per eccellenza di virtu cristiane e di opere

grand! in servigio di Dio. II Cardinale Agostino , secondo di lal no-

me, natonel 1595 dai celebre Capitano Ambrogio Spinola, epiu

celebrato (scrive 1' Olivieri) per la sua accesa carila per i poveri e gli

afflitli, che per aver gqvernato le ricche diocesi di Tortosa, di Gra-

nata, di Compos tella e di Siviglia , e per il Cardinalato ch' ebbe da

Paolo V. Non men di trenla mila scudi dispensava ogni anno ai bi-

sognosi che amava come fratelli, e non bastando a tanta carila i red-

diti che ritraeva dalle dignila e dalla famiglia, era costretto ad im-

plorare soccorso dagli amici e parenli ..

1 . Un altro Agostino Spinola,

1 Pag. 13.
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%lio di Gherardo Marchese di Arqttata, fu Vescevo di Aiaecio e p6i

di Savona, celebratissimo per dottrina, pieta e zeto, e per saggi re-

golanieriti lasciati a quclla diocesF'l. Nel Xllseeoto visse eon gran

farna di santila- il Tonerabile Alberto Sprnok, die fu Rformatore del

Canonic! R'egolari diS. Marco m Mantova; e poi Superiore Generate

di queirOrdine 2. Chiara Spinola fu tra le prime compagne della Ye-

nerabile Maria Vitloria Strata, fondatri'ce delle Turchine, e molto

I'aitito nella santa impresa ; essa le dono del suo i fondi necessafiiper

Ihbbricare il Wmhtew ddl' Annunziata
,
come pei-fece Maria Deo-

data Spinola per Taltro Monastero della medesima famiglia religio-

sa
,
detto Y Incarnazione *. E per tacere di altri

,
non manco alia

casa Spinola anche la gloria di im illustre martire della Fede nel Ven.

P. Carlo Spinola, della* Compagnia di'Gesu, arso TIVO nel Giappene

il 10 Setlembre 1622
, dopo avere per 20 anni predicate fra quelle

genii idolatre con aposlolico ardore il Yangelo. Filippo dci conti di

Tassarolo, nipote dell' illustre Marlire, voile ricordata in due monete

d' oro, coniale nella sua zecca di Tassarolo 1'anno 1G40, quesla glo-

ria doniestica ;
e 1' Ollvicri ce nc da 1' esatta- descriziene. La prima

e- un pez7o da due dioppie, die ha nel diritto il mezzo birsto del con-

te vestito di ricca corazza, con in giro 1' epigrafe -PHtLIPPVS . CO-

MES . TASS; e nel revescio mostra in mezza figura Y immagine di

un Religiose, veslito in sottana di Gesuifa, col rosario pendente dat-

la cinuira sul destro fianco, legato colle mani indietro ad un tronco

d'albero, e eol volte c cogli occhi fissi'al ciclo, mentre a mezza vita lb

avvolge nn vortice di fmmme, che colle -lore lingua gia gli oltrepassa-

nole spalle. L'epigrafe die si legge inlorno : P . CAROLVS . SPIN .

M . SOC . IESV cliiaramente dice di chi sia quell' immagine, e per

qual lilolo hi sia scolpita. In tutto simile alia pi'ccedente el'altra

moncla, salvo die di peso e di valore e la meta; e di ambedue ve-

dosi un bell' esemplarc nella Biblioteca del Re in Torino, domic teha

copiate rOlivieri.

Abbiamo dalo fin qui tin saggio delle nolfzie storiche di casa Spi-
nola, raccolle dall'Autore nei primi sei Capitoli del suo libro. Ora

qiranto alfe riumisrnatidie, le quali empiono ^i altri died Capitoli,

1 Pag. 15. - 2 Pag. 16. 3 Pag. 53.
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ci baslera 1' iudicarc 1' ordinc in eui sono distribute. Parlando fid

Capo VII del privilegio della zocca concesso agli Spinola , F Olweri

stabilisce die, sebbcnc tal privilegio fosses- molti altri Spinola <m-

sentito, pure non ne usarono, peFquanto slsa* cbefi Couti di Tassa-

rolov.i'ConJi tdLRonco eke , erano/ altresi Marches! di; Roccaforte, v
v
i

Marchesi di Ar($aa^, *ed i*pa volta s(^a : un Marcti?se di Yergagui.

Volendo pertote dare,piefaa,e0tttezza di tutteteiiwncteibattwte dagli

Spinola nei loro^ feudi, egli a aei quatU'o,;api Gguenti la ^assegna

di quelle ehe^uscifonQdaiieizecfihe ,di questi -quattro rami Spinolini;

dando in ciascund'^ssiiajftpia^onlpzza^dolle zecelie oiedesime;, colV^-

salta 'descrizioae ^ inlerpretazioiie <Mle monete;, ed msereado ezian-

dio iaterao aiipaesiodvai, paraonaggi clie voegono nominati, niolte no-

tizie opporfcane ?a ,yienegik) illftstrarU;; fe-le qnali e singolarmento

pregevetle I'albero genealogico de^H Spinola di Ta^sarolo, <M Ronco

e Roccaforte* edi Arquata,

Do|K>le monele ,battute dagli>Spinola nei'loro feudi, le tjuali atte-

slanola signorJiaiiyi daBSfiifesei'cilata, 1'Autore descrao ndGapo XII

alcune medaglie e n>one1&<dei Cardinal* ^&ian BaUista ;,/Gior^io ed

Ugo Spinola,; indi-neglimltimi (paitro Capi le medaglie oommemora-

tke di Eederico, Amrbrcigio e Filippo Ca,rlo Spinola, <livBattista Spi-

nola Signoype di Serr-avalle, di Placidia Spiaola-Landi, di Leonardo e

ftian Baltiata Spinola e di Relia Spinola-Anguissola,

,<Le? otlantacinque fra monete e medaglie, descriUe ed ilhistrale

dall'Olivderi nel tesfco dell' Opera, e ,rappreseBtale -con ekgafnll ind-

sioiii ifl ranie^nelle 22 iawrte ohe la corredano, .formano una prezio-

sa giunta alia iiumismalica italiana, giac^he molte <li ese sono ine-

>$te; 6
;
al tempo, atosso spargone gran liice sopra la storja di una

ddle.principali fain\glie del patriziato genovese. Con esse pero 1'Au-

tore nen lia inteso di a\^er esaurjta la maleria ; anzi ppomette di pub-

blicare pid lardi in un S&pplewevtQ le pochealtre medaglie o mone-

te che gli potraimo ancora -vejiir trovate, e^clie ^f^ggirono alle pri-

me iricerehe, daluifatte^eoiimQUa diligaiza nolte collezioni di G^-

nova e di altre parti;

E noi'possiamo fin d'ora offerirgli per cotesto Suppleffienlo un te-

nue tributo in una medaglia dbun Cardinale Spinola, cpmunicataci

dalla gentilezza del Marehese Francesco Paolo Spinola in Roma.
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Quesla medaglia e in bronzo, ed ha un diamelro di circa 30 millime-

tri. IS'el diritto vcdcsi il mezzo busto del Cardinale rivolto a destra, in

zucchetto e mozzeita, con intornp Tiscrizione 10 . BAPT . S . CAES .

CARD . SPINVLA . IA . cioe Joannes JBaplista Sancti Caesarei

Cardinalis S.pinula lanuensis. Nel rovescio e lo stemma Spinola,

cioe uno scacchiere sormontato dalla spina, il quale posa sopra una

mensa quadra vestita di tappeto che scende fino ai piedi delta mede-

sima : di sopra leggesi in giro il motto : QVOVSQVE . REGNET .

Dei trc Cardinal! Spinola, cli' ebbero nome Giovanni Battista
, que-

sti e il secondo ;
fu create nel 1 695 Cardinale Diacono di S. Ce-

sario , col qual tilolo solea chiamarsi per distinguerlo dal primo ,

a lui contcmporaneo c poco maggiore di eta
,
detto il Cardinale di

S. Cecilia l. Egli fu uno (lei piu insigni Porporati del suo tempo, e

tenne le piu cospicue cariche diS. Chiesa, fra le quali il Camerlen-

gato ;
e nel 1700

,
vacando la Sede Apostolica per la mortc d' Inno-

ccn/o XII, come Camerlengo di S. Chiesa go\erno la cosa pubblica

e conio in Roma \arie monetc coll' arma Spinola, descrille gia dallo

Scilla 2, dal Cinagli
3 cd ora dall' Olivier! al capo XII.

Ma della medaglia da noi descritta niun Autore fa parola, siccome

rarissima. Quanto poi al tempo ed alle circostanze a cui ella dee rife-

rirsi, non abbiamo niun dato die 1'accerli: bensi dal motto del rove-

scio siamo indolli a credere che fosse coniata appunto nel 1695

quando lo Spinola fu esaltalo alia porpora; giacche quel motto non

ci sembra significar altro, se non che un augurio, che fanno al nuo-

vo Cardinale, di maggiore dignita cioe del Papato, quegli ammiratori

delle suo virtu che in onor suo fecero coniare la medaglia.

Ora tornando all' opera dell' Olivier!, ci rimane di accennare i 18

Document! che le fanno prezioso suggello. II piu antico e un Atto

del 952
,
ove c ricordalo quell' Ido Yisconte

, slipite dei tre rami

Yisconloi che un secolo dopo fiorivano nella Liguria, e dall'uno dei

quali, chiamato di Carmadino, voglionsi discesi gli Spinola. Tra i

seguenli, pregevolissimo per la storia degli Spinola, anzi di Genova,

1 GUARNACGI, Vitae et res gestae Pontificum Romanorum ct S. R. E. Car-
(UnaVum etc. Roma 1751, Tom. I, pag. 457.

2 Breve nolizia delle Monetc Ponlificie anttche e moderne ecc. Roma 1715.
3 Monete dei Pa-pi. Fermo 1848.
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e il 3., nel quale si enumerano tulli gli Spinola che ebbero carica

di Anziani, Ambasciatori, Governalori, Capitani, ed allri offici nella

Repubblica dall' anno 1222 al 1617, con esso molte memorie della

medesima famiglia, estralte da un Codice della Biblioteca della R.

Universila di Genova
, intjtolato: Originee Fasti della nobilissima

casa Spinola. II Documento 6. e; (ratio da unaltro Codice della me-

desima Biblioteca, ove leggesi la Taxa aww'1636 totius Nobilitatis,

unius pro centenario, super bonis NoliHum: esso mostrachein quel

tempo la famiglia Spinola ne' suoi divers! rami possedeva ,
nel solo

territorio della Repubblica , oltre a. sedici milioni di lire genovesi,

somma stragrande per quell' eta; e conferma verissjmo quel che I'OH-

vieri asserisce nel Capo VI, che cioe nel secolo XVII pochissime fa-

miglie avea la Liguria, poche T Italia che per larghezza di feudi.e

jsplendore di ricchezze vincessero gli Spipola. Pegni inollre di special

menzione sono i Document! 7, 8, 9, 10, 15, 16, che contengo-

no gli Atli imperial! , con cui Enrico VII, Ferdinando I, Carlo VI,

Ferdinando III e Leopoldo danno agli Spiuola varie investiture di fcu-

di, con molli privilegi, e segnatamente il privilegio della zccca.

La diligenza posta dal ch. Autore in tutta 1' Opera, e la sua peri-

zm numismatica e storica ci fanno desiderare clr egli prosegua ala-

cremente la nobile imprcsa che ha assunto d'illustrare le faniiglie

del patriziatodi Genova; e siccome queslo volume sopra gli Spinola,

per apipiezza di naalerie e per eleganza di tipi ,
e riuscito migliore

del precedenle sopra i Doria, cost e da sperare che i seguenti volu-

mi siano per soddisfare ancora piu largamente all' espeltazione de-

gli eruditi,, ,r.

.-,.;.,;_ .-;w .HI.;
? . ;;__

Delia forma arlistica e dell'awenire del? arte Lettere del DoUor

A. BRENTAZZOU Bologna Tip. dell' Aurora 1862,
:t->"*w--

'
j H'- *H

''

ii'li 'jfi '''>'!'j"t i'".'. .
'.-.'.'*

II ch. Dollo'r Brentazzoli, gia noto ai nostri lettori per le sublimi

sanissime idee filosofiche che illustrano le sue dottrine fisiologiche,

ristampava teste in Bologna, sotto il titolo qui sopra annunzialo, tre

lettere che potrebbero dirsi un trattatino di estelica, prodromo gio-

vanile delle piu mature sue opere.
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Alle tre lettere si agguinge come appendke tina quarta, la quale

diede occasione allc Ire precedent!. Fu questa inserita nel glornale i!

Solerte coll' occasione di uno di'quei piati, die spesso insorgono

quando preclari ingegni ed artisti destano o I'ammirazione degli uni

o la rivalita
(
se non la gelosia ) degli altrL E UHO di questi piati ap-

punlo crasi eccilato in Bologna, quando ilch. Gommendator Listzt,

che in oggi solo a pochi e scelti udilori concede amidievolmente il

privilegio di aramirarne le fantasie, allora giovanissimo a\
7

ea falto

udire ai viYacisstmi suoi abitatori qua! potere avesse la ^sua mano

per aflascinarc con note
4

inusitate i seniimenli e gli affetti : e 1- entu-

siasmo die se n' era eccitato, siccome dimostra die Bologna era tut-

lora erede della grande scuola musicale del P. Martini
,
e picna di

quello spirito armonico, die oggi si perde fra il rimbombo dei can-

noni e i gemiti degli oppress! ;
cosi testimoniava del merito di quel-

1'artista, die a tali giudici rapiva il cuore e vi scaldava estro si

inusitato.

Richiesto allora del suo-parere il eh. Doltor Brentazzoli, avea co-

minciato dal porrc quell' ingcgno straordinario fra le prime celebrila

musical!, in tuUocio die riguarda il vincere le piii ardue difficolta

della esecuzione (pag. 70). Tutlocio riulladimeno, soggiungeva alia

pagina segucnte, e ben lungi dal rappresantare la parte piii essen-

ziale do' suoi pregi, la di lui arlislica individualita. Doye si mostra

per uno degli artist! piii straordinarii dei nostri tempi, dov'egli spie-

ga un potere, die partecipa dell' incanto, e ndla composizione scritta

ed cstemporanea ;
tanto piu se si aggiunga 1'effetto di um.espressio-

ne finora senza escmpio. II talenlo di Listzl qual compositore si puo

dire emincntemcnle plastico .... Si spiega in parlicolar modo nella

ricchezza della forma ecc. (pag. 71
).

xVlcune voci-di questa letlera e alcune dellc sue doUrine .mosscro,

conic suole accadcre, dubbii e discussioni: tanlo piu .che provenivano-

da una iilosofia piu seria di quclla, die suoi correre fra le persone
die ncgli artisli e nell'arle cercano piuttosto diletto die studio.

A giustiflcare e chiarire qudle scintille di sapere filosofico furono

scritte le tre letlere, che qui abbiamo intitolate. La prima delle quali

'tralta della forma, della moralila e dell' ideale nelle art! . Nella forma,

dice, sta propriamentc 1' opera dcll'iirte creatrice, essendo la forma
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quel solo eke dall'arlisla veramcnlc si crea. Se. nell'arte voi togliolo

la forma, con.cui I'arlisla parla c fa parlare la materia, die altro rl-

mane fuordie la potenza, da<5ni quella forma venue prodolta? L'arte

dunque potrebbe defmirsi 1'intuizione della forma, del sentimento.

Di die il ch. Autora trae;come applicazione importante la falsita

di.una certa sentenza, che vanla. quasi; comev un sacerdozio la mis-

sione morale degli artisU* GIL e cotesto^uno di.quei vanti, ehe hanno

preso gran credito rieir edeltismq di .cerli miscredenti; i quali, quan-

tosono propensi ad abolire le vere missioni celesliali, e il sacerdozio

cattolico, tanto^sono faciliafebbricare dei fittizii e posticoi. Se 1'arle

e, 1' intwzione deUe forme, }
yale a , dire 1' abitct di ben. compreadere

con quali forme possa rivestirsi o esprimersi, un pensiero ;
vede ognu^-

no che 1' arte, in quanto tale, non e ne morale ne inimorale, e die puo

es;sere perfetta, ancorclie 1' artisia in quanto uomo malamenle se ne

serva. Non,dimeutichiamo, dice 1'AAitQre, come la cprruzione ha

spezzato in due 1'umana unila, distruttane la nativa armonia . (pag.

18). Neirintegrita primiliva non sarebbesi trovato il bello, senza

1'elemento morale. Ma spezzata 1' armonia, frailsenso e V inlelligen-

za, la bellezza delle forme puo pur troppo servire di gagliai'do stru-

mento alia cocruzione;. ed aJcuue creazioni, d'alirondeammirabni,

di Goethe, di Bpon, di Dumas, di Hugo con una sola frase potrebr

bero non mal.defiuirsi quail confulazioni della Provvidenza per la

becca di Satana,, .^ v ,-

Satana moralista! L'associazione, di, cotestl due vocaboli stride

e quasi atterra un animo relto. Altro e dire che Tarte , a) pari d' ogni

aJtFo; mezzo o stromento di polenza, dee subordinarsi alia morale,

altro che Tarte e un saoerdozio, e quasi unaxonsacrazibne morale.

La prima asserzione e verissinia y essendo vietaio il ^alci-si dell'arte,

come pur troppo accade per, t corromper.e i cuori. Ma an questa senso

ogni stromento e una missione morale : missione morale Tarie della

scherma e della lipografia ; missione morale la cucijia e la .pasticce-

ria, missione morale ,1' arte muraria o la.fabbrile,

Se poi s'intende che cM^ dotato d' ua ingegno artisticp, abbia ri-

evuto daLcielo un diritto di parlare da.oracolo e di comandare da

Apestolo. {e^ale sembra la persuasione di tanti^orgogliosi e talora

insensati pedauti del genere umano e della Chiesa dl.Did) ; cotesta



*
'

80 RIVISTA

boria mostra a qual segno sia giunta I'autolatria, grafie al panteismo

presente.

Discule per ullinro in questa prima leltera se si dia un tipo ideale

del bello: e combattuta prima la pedantesca imitazione che incarna

il bello in qualche opera di grande artefice, proposto qua! legge agli

artisti, stabilisce fmalmente il bello altro non essere, che la verita

nell'arte, ossia ciq che e vero pel sentimento.

Nella scconcla lettera passa a cercare i precipui ed essenziali ca-

ratleri dclla forma arlislica ,
e li riduce egli medesimo a pag. 48,

epilogando tutta la seconda lettera, ai quattro seguenti :

1. La forma artistica avendosi a considerare come 1'immediato

prodotto di una creazione ,
dovra in conseguenza emergere sempre,

primitiva, fresca , originale.

2. Riconoscendo essa nel sentimento la ragion prima della sua

manifcstazionc, e d'uopo assuma al pari di esso, un carattere so-

stanzialc e indefinite).

3. Come ultima ed assoluta condizione inerente alia di lei possi-

bilita obiclliva, e necessario si riveli col doppio aspetto deH'unita e

della distinzionc.

1. In fine da qucsto nodo, da questa intima compenetrazione

dell' elemento soggetlivo ,
ossia del sentimento, sempre individuals

e spontaneo, e della legge obiettiva, che vedemmo competere e pre-

siederc ad ogni csistenza, ad ogni verita, solo puo risultare 1'eftl-

cacia e la possibilila del bello, o in altra parola, della perfetta arti-

stica individuazione.

Confessercmo candidamcntc questa seconda lettera non averci prc^

sentato quei carattcri di lucidezza
,
che nella prima lettera ci aveva

illustrata la mente. Vero e che la oscurita stessa della materia, ch

vi si tratta e che tutta versa nel sentimenlo, facolta per se stessa ,

come dice 1'Aulore, misteriosa, profonda, indefmibile (pag. 5/);
1' oscurita, diciamo

, della materia dovea necessariamente comuni-

carsi anche alia trattazione.

La tcrza lettera pronostica 1' avvenire dell' arte : e a pronosticar-

lo incomincia dal considerare come i suoi caratteri essenziali e co-

stitulivi
,

il suo melodo, le sue leggi debbono trovarsi per ogni dove

i medcsimi
, checche si sia disputato intorno all' arte antica e alia
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moderna
,

alia pagana e alia crisliana ,
al classicismo c al romanti-

cismo. Ma se
, prescindendo dai costitutivi sempre uguali ,

si eonsi-

dera Tarte rispctto a quell' epoca veramente culminante nella stcr-

ria, intern la croce segno la mela e il punto di partenza deli'uma-

nila, e egli possibile ripudiare I'intima influenza della rivelazione?

cristiana sull' ammo dell' uomo e deH'arlista? Quando la vila piui

-non espresse che una preparazione all' eternitSt , fu pur d'uopo ehe

tutti gli umani attributi ringagliardissero di novella potenza e venis-

sero iniziati agli alti misteri del futuro (pay. 54-53).

Ripudiato dunque quel misto di pagano e di cristiano, che im-

bastardi tanli nobili pafti d' ingegno nel risorgimento delle lettere r

.paragona rapidamente i prodotti dello spirito pagano e del cristianp

nelle quattro aril sorelle. E in quanto alle due prime ,
la scoltura e

la pittura ,
niuno crediamo potra impugnare la distinzione dei due

spirili; non essendo possibile rappresentare al vivo il princlpale \o>-

ro oggetto ,
1' uomo

f

, senza improntarvi i caralteri di uno dei due

spirili opposti ,
dai quali puo essere animalo. In quanto poi alia ar-

chUellura
,
nella quale egli condiscendeva ad una opinione a quei di

assai comune
;
secondo la quale il golico piii sembra aceonciarsi al

genio cristiano
,
confesseremo candidamente di non trovarne si evi-

denli le ragioni, benche proposte con un lusso vivacissimo d' immagrr

ni descrittive. II vedere nelle eattedrali goliche evaporarsi la materia

aH'infuocata ispirazione del genio redento, seguirne gl' impeli di im

espansivo spiritualismo, consolidarsi con lutla 1'audacia e la purezza

de'suoi slanci amorosi, con tutta la grazia volubile e nalia delle sue

misliche aberrazioni (pay. 58 ) ;
tutla questa visione, diciamo, col

rimanenle che sarejbbe lungo a IrascrrVersi, ci sembra piu propria di

una immaginazione ancor giovane, che di una soda filosofia : special-

mente se srrifletta che Roma, donde lo spirito cattolico riverbera si

diffonde per tutta la terra e dee per conseguenza essere innalzato allV

pice di sua potenza, non solo non produsse, ma quasi neppure ospit*

fino all' epoca nostra coteslo stile, he si vorrebbe essenziale prodotto

del Crlstianesimo : e di cui oggi la nuova chiesa dei RR. Padri Reden^

torisli offre per la prima volta un nobile monumento, quasi foriero del

vicino ritorno della traviata Germania in grembo al padre comunei.

Serie V, vol. Ill, fasc. 295. 6 26 Giugno
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Invccc di eoteste immagini ,
vivaoi si 6 brill^tnti , ma poco. dimo-

.steativc ,
sawcmmo. tentaii di applieare' all' architeltara gli elogi che

poco stante fa : deliai musica 1' autore mede&imo , dicendo che coin*-

velare indefinitamenie il sentimento dell-uomo ,
in cui la\ereazione

si mostra piusvelata ed intern , l
r
apte diviene piu pregevole , met-

tendo in maggiore evidenza Y unita: e la s

distinzione della foraia

(pag. 59). Se quest' elogio si concede anclie all' architetUira .,. si

comprendera. che linee, archi,, ogive, cornici, capitelli, basi, modar-

nature, ornati d'ogni maniera sono un linguaggio indeterminato, che

esprime al.pari delle note musical! tuttocio che gli si vuol fare espri-

mere, e che la* forma gotica nei paesi barbarici, donde la deiivano il

Troya ed allri, fecondata dalio spiriio crisliano, ha poluto apparire

qual tipo unicamente cristiano, senza che per questo debba riiiutarsi

alle altre forme architcttoniche e alia indefmita forza della lore espres-

sione
,

di poter degnamente rappresenlare agli abitatori della Gerut-

salemme lerrena la maesla della Gerusalemme celeste. Che se i cat-

tolici scltentrionali sentono da quelle forme un' interna impressione

quasi di maggior piela e-raccoglimento^ questo si spiega facilmente

per T abiludine di vedere quello stile scmpre adoperato nel sacro :

come perTabitudine a noi reca impressione funesta la gramaglia

nera, ai cinesi la bianca.

Piu facilmente ci accomoderemo
,
se non altro per 1' afFetto di che

siam comprcsi yerso la nuisica, agli encomii con cui 1'Autore la

milria, vantandone i progress! neU'epoca cristiana e pronosticandole

per T avvenire straordinaria influenza. Ogni paragone fra 1' antico

e il moderno torna qui , dice 1' autore
, impossibile ,

come torna im-

possibile il confronto fra la nenia del greco flauto e le creazioni di

Palestrina, Marcelio, Haydn, Mozart ecc. e tutta infme la festosa

irruzione dlnnamorate armonie, che dall'evo medio hanno ringiova*-

nila la terra di un riflesso celeste (pag. 59). Oh qui siamo d'ae-

cordo : e ehecche si dica dei pr-odigi della greca Euterpe*, potremo
attribuirli a qual altra ragione si voglia (e molte potrebbero addur-

sene) ma non mai alia superiorita dei mezzie della potenza artistica.

Quando si osserva nei monumenti k'-forma della famosissima lira
,

quando si legge che 1'aggiungervi una corda era quasi un crimen-

lese; non potendo supporsi nelle minugie di Pergamo altre forze, che
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in quelle degli agnelli romani
, possiamo fare! un'idea della potenza

di quegli stromenti cdel fisicoloro effetto sulla fibbra umana: e<sot-

toscrivero colla pienezza dell' assenso > alia sentenza di lui in favore

della musica odierna, purche sia maneggiata con iiiidligenza e eon

estro. rfjffert

Non cosi sapremo adagiarci alia grafvissima differenza^ch'egli pone

fra la musica e le allre arti in quanlo-alla potenza imitativa.>Esami-

nammo altra Voltaquesto tema* della imitazione nell'iarte 1, enon ri-

peteremo difFusamente il gia detto.; Solo ossen7eremo brevemente

primo iniziamento della nwsica essere la voce umana
;
c -nclla parola

un certo die di musicale essere elemento non SQ!O 'spontaneo ,
ma

quasi -essenziale : eotalche^n solo le lingue dei '--varii popoli , ma I

dialeiti divert in Un pepob imddestma presentano diverse cantilene y

sensibilissime ad -ogni orex^chio escrcitato. E chi non distingue la

cantilena del Piemontese dal Genoese
,
del JBolognese ,dal Veneto

,

del Fiorentmo dal Romano, dal NapoletanO ? Staqdo in Sicilia fummo

atlonili da eerie intonazioni, colle^uali'de senlenze 'piu^sdenni, 1 jriu

gr;
avi epifonemi, inluonati da feiwenti missioimi'ii^ destavano i hrividi

del terroreaieiruditorio.se la musica altro non e nel suo primo esor-

dire:,>-che una piu gagliarda espressione di commozioni piu yivaci,

chi non vede che xjuanto piu i suoni musicali si accostano.^alle \7arie

inflessioni ddla deGlamazi&ne (il che e un-milsicalmente^m^ar^) ,.

tan to debbono riuseire pitt efficadi 'nel ^commnovere il sentimenlo ?

Certamente la musica e specialmente la> pura slromentale
,
non

diyerrsi per ^uesto cosi slrettamente imitatrice, come* una tela di un

valoroso riteattisla imtta le fa)tezze del sue oiiginale. Ma daH'ess.er

perfetto nell
1

imitaaione all'esserne .incapate assekitamonte vi sono

molli gradi intermedii
, fra i quali bien ,possiamo incastrar e in qual-

che casella anche T inrfitazione musicale:

d ^egli articoljL citati dall'Autore medesimo (pag. 11
j,

II quale ci

qui di ringra?iarlo della cortes'a indulgente ed amorevole, con cui si degno
lodare quegli articoli sul bello, non dissenzienti realmente dalle fondamen-

tali sue teorie estetiche
; behche in alcuni punti secondarii ci permettiamo-

qui quaiche dissenso, piu per amicherale intertenimento che per voglia di

confutare.
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Del resto possa o non possa dirsi imitatrice la musica
, che poco

-c'importa, seraferandoci questione piu di parole che dl realta, egre-

igiamente discorre il ch. Autore intarno alia efficaeia da lei esercitata

.sul senlimento interne. Quel fremito soave, con che gli armonici

accordi trapassano lutto 1' essere sensiente, vellicando deliziosamente

:la nostra sostanza sensibile, puo solo costituire la pienezza delf'.effet-

to rausicale e porgere una ragione proporzionata della coriosciuta di

lui efficaeia, la quale non di rado vediamo trascorrere fino al pianto,

.alia piu esaltata commozione ed all'estasi. Di che 1' Autore inferi-

.sce essere alia musica riserbato un avvenire ed un ministero emmen-

lemente sociali (pag. 64 e 65). E qui pure saremo con lui piena-

mente concordi; tanlo piu che un fatto deplorabile ineomincia fin

d'ora a dar ragione al suo pronostico : dai lerribili accenli della Mar-

siyliese fino ai fanatismi dei Puritani e del Trovatore, tutte I.e. ri-

voluzioni furono prcparate ed accese dai modern! Tirtei; sicche qtiel-

Ic note esecrabili ben potrebbero dirsi scritte col piu puro sangue

:degli uoraini onesti
, degli innocent!

,
dei santi, che furono'vHlime

di quei tumult! e di quelle persecuzioni.

Ma possiamo noi sperare che come la prima parte gia eomincia a

Terilicarsi nel male, cosi div.enga la musica, come 1'Autore si augu-

ra, stromenlo di bene immense 'per la societa? L'Autore cosi prosie-

gue in sentenza. Questo mezzo tanto andra crescendo in efficaeia,

quanto piu si aggiungera ai grandiosi risullamenli ottenuti dall' arte

tmoderna, alia sempre crescente educazione musicale, agli ingegnosi

tespedienti che tuttavia si ponno rinvenire per la rapida trasmissione

del suono. A quale apice potra giungere 1' eccellenza dei suoi pro-

dotti, quando masse innumerevoli potranno associarsi nell'uso di que-

iSta lingua del cuore, quando interi popoli, quale eco immenso dei

preludii fatidici, che accesi .emersero dai petto del santo Re profeta,

potranno unit! innalzare al Creatore un ardente inno di grazie, cosi

4'accordo prorompere, con efficaeia impensata in una devota effusio-

ne di amore? Queslo religioso desiderio dell'Autore nel 1839, di-

rebbesi quasi un vaticinio di do che oggi, in Francia principalmen-

te, ineomincia a tentarsi da quella cattolica societa musicale, che
,

:sotto gl' impulsi principalmente del ch. Maestro d' Ortigue e del
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canonico Pellclier presidente del Congresso, e col manifesto favore di

tutto 1'Episcopalo, prende ogni dl maggior consistenza ed atthita nel

nobile assunto di ristorare in Chiesa la musica religiosa 1. La societa

1 11 ch. D'Ortigue ha pubjjlicato pocanzt la raccolta del piii notevoli arti-

coli, coi quail IP! corso di mo!}! anui ha fa'tto il possibile per mantenere,

dic'egli, le tradizioni liturgiche in materla musicale (La Musiqut a 1'Eglise

par M. I. D'Oritigue pag. XV):' alia quale Irhpresa egli avea corisecrata la

miglior parte della sua esistenza, affine di servire in tal guisa, secondo sue

forze, la Chiesa. II libro meriterebbe d' esere conosciuto non solo da cojo-

ro che amano .studlare la quistioae liturgico-muslcale, ma ahche da coloro

die solo per diletto bramassero acquistare un po' di eriulizione portatile in

tal materia. L' Autore scrivea per giornali ;
e voi sapete che un letlore di

giornale^vuol divertirsi; sicche la suppellettile di erudizione e talmente con-

dita di fatterelli, di dialoghetti ecc. che non si sa se sia, maggiore pel let-

tore 1'istruzione o il diletto.

i Le fet'che dell' illustre Autore hanno fatto in Francia progredire la sua

^ausa con taiito successo ;
che anche i Concilii Provinciali vi ban presa la

loro parte e hanno dato istruzioni per secondare 1'intento. Ed e recentis-

simi la pastorale d'elV Arcivescovo di Tolosa, il quale con provvedimenti

eftlcaeissimi raccomanda ai suoi parrochi d'introdurre, se e possibile, i due

cori fra il popolo, cantando separatamente le donne e gli uomlni, come

gia altrove si e incominciato a praticare. ,

Analogo a cio che ^i fa in Francia e cio, che gia notammo altra volta

essersi tentato in Ratisbona dal profondo conoscitore della musica il sig.

Canonico Prosche (Yedi Civ. Catt.).

In Italia i tentatlvi non soiio cosi gagliardi. Non possiamo per6 non

rallegrarci col)' egregio cav. Faa di Bruno, il quale sotto aspetto alquanto

diverso dai francesi e dai tedeschi, mira per altro in ultimo al termine

stesso di santifieare la musica,. accoppiandola a sentimenti cristiani ed ac-

conciandola alia capacita volgare, sicche .possa dlvenire U linguaggio del

cuore ad uso del popolo. Anche il ch. maestro Biagi ci avea dato speranza

di lavori analoghi, volendo regalare all' Italia uii corso compiuto di compo-
sizioni musical! per orgtino, coi quail sperava di eliminare la vandalica irri-

verenza del pezzi teatrali, misera suppellettile dei suonatori incapaci e senza

gusto, ne sentimento. Sapemmo che i>eT questo egli erasi recato nell' Italia

meridional^ : ma che cosa gli e avyenulo nellQ miserande calamity del Regno
vdi Napoli? Certamente non udiam pju parlare dei suoi tenlativi e ne siamo

dolenti.

Tutte queste corisiderazioni^mostrano non lontani daH'avverarsi gli augu-

rli del ch. fisiologo e filarmonico dl Bologna.
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che si raecoglie di tanto in tanto iiKsolenoi tornate , sembract mi-

rare principalmente
ai due desiderii dell' Autore : da un canto a m-

benedire la musica che ormai si direbhe quasi dimentica del prirao

e del piu giusto suo scopa, d'inneggiare al Creatore ;
tanto sono pro-

fani i sentimenti e le rimenibranze dei teatri piu corrotti ch' ella in-

troduce nel santuario ., quando fa mostra di entrarvi per adorare

1'Eterno: dall'altro di confortare nel popolo ed universaleggiare con

sacro inlendimento Yeducazione musicale, per modo die masse renu-

merevoli e interi popoli, associati nell'uso di questa lingua del cuo-

re, divengano eco immenso
, ripetendo i preludii fafidici del Re

profeta,

Ribenedetta cosi in tulte le vane', sue forme quest'arte reina dei

cuori ,
divenir potrebbe in mano dei periti ordinatori dei popoli

quasi un missionario, una voce impersonale (eg vox clamantis), che

nelle mura domestic-he, nel trivio e neH'offieina, nel salotto degli

eleganti e nel tugurio del povero, nelle ricreaziom della festa e nel

lavoro dell'operaio ripetercbbe di continuo i sentimenti or nobili
,
or

puri, or generosi ,
or gagliardi ,

ora soa\i, che la,religione accende

nel uore di tutli i fedeli nel tempio. E come oggi col fanatismo

della Marsigliese e dei tanl'altri canti italianissimi s'infiammano alia

strage le compre masnade della rivolta
,

cosi allora i placidi ed

onesti cittadini s' innamorerebbero col canto della religione e del-

1'ordine.

Voglia Dio die cotesto giorno di lelizia e d'amore succeda .presto-

ai giorni di odio e di ten-ore, die ruotano sanguinosi e pesanti si

suolo d' Italia! A dir vero, per conseguire un tal intendimento ci

vuole altro die musica e canto fermo. Cio nondimeno, posta Feffi-

cacia di quest' arte si nobile nel propagare e perpetuare quei senti-

menti, di che ella s'investe, sarebbe stoltezza il negare ch'ella possa

utilmente contrapporsi nel campo cristiano alle note infernali , che

rimbombano nel campo contrario. E presupposta questa utiiita, 'Ogai

valente maestro ha fra le mani un mezzo di apostolato die, fra tanti

altri oggi adoperati per ristorare il regno di Dio sulla terra, pu6 ri-

guardarsi naturalmente parlando come uno dei piu possenti.
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. Raffade Garrufei d. C. d. G.'les&e ullimamente alia Pontifioia Accademia di

Arcfieologia. la segnente Descrizione
,

la qmlc <j (lentilmente covnunicataci dalV Autore, noi

cojnunichiamo nella sua originate intcgrild ai nostri lettori, con sicura fiducia che otterra

<f<i essi U gradimento che gia ottenne dagli Acca&emici.

Scorso e un anno da che furnmi dimandata una lettura dal ch. nostro

Segretario intorno^ aHe scoperte mie falische, ditanto rilievo per gli studii

di antichiba e di steria -paknia-.- lo ne attendeva 1' opportunita ;
maecco

nuove scoperte (poiche in questo classico.siiQlo non mi passa mai anno,

che non port! seco qualche singolare noyita areheologica ) ,.e queste

sono sembrate di tanto notevoli
, che aparere concorde siarao coaye-

miti di dar loro la preferenza,,Perocche oggi noi possediamo un cimi-

tero- ebraico, troppo piu ricco e incomparabilmente superior a quello di

Monfce Verde descritto dal Bosio r che non ci fu dato perancO'di rinve-

nire. Qiresto cimitero in vigna Randanini sull* Appia, gra nolo a molttche

ne udirono o il videro, fu scoperto or sono appena due annt; ma ripre-

sane non ha guari per jnio consiglio 1

'

escavazione , diedeci in breve

tempo tanta copia di latpide, e cosi insigni 'Bovrta di sepokri, etanto

raaspettato saggio di cubicoli dipinti ,
che niuno puo mirarli senza mara-

viglia. Sono, miei colleghi, questi i primi monume,nti che si abbiano oggi

,al.moado delle arti di scoltura e di pittura di una nazione nobiiissima

dispersa, non ayendo fmora altro offerto la terra di Palestina agli esplo-

ratori
,

fra' quali sono recentissimi il SaulCy e il Renan, che sparsi fram-

menti di ornati archilettonici. E quihdi verissimo che Roma sola possie-

de orama; pitture e scolture degli Ebrei, che deve stimarsi questo tro-
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vamento un prezioso gioiello per lo studio dei costurai ,
della lingua e

del concetti artistici di quel popolo, cominciato a traslocarsi in Roma fm

dagli ultimi period] della repubbliea romana , e an secolo incirca prima

che vi fosse predicata la nuova alleanza. Ma non vi aspettate, o colleghi,

dopo cio di sentirmi trattare a parte a parte di questa importantissima

scoperta ;
io non ne avrei per fermo 1' agio in si breve ora. II perche mi

concederete che io narri le cose da me vedute, e vi aggiunga quakhe

considerazione, rimettendovi del resto alia pubblicazione che ne ho gia

messa aHa .luce *.

Comincio dall'editizio che e dinanzi al cimitero. Niuna traccia vi e che-

sia stato in prima ediiizio sepolcrale ;
esso fu rivolto a quest' uso dipoi,

e allora furongli rivestite le pareti laterali di mura costruite a doppio or-

dine di archi
;
ed un muro di simile costruzione fu elevato nel mezzo con

archi di ugual luce sui due lati. Gli archi del second' ordine poggiano

sopra suoli piani, ove il morto giacque supino, murando essi il vano del-

1'arco con pietre e calce, di che vi rimane tutlora in alcuna parte qualche

vestigio. Gli archi terreni poi in luogo del suolo piano profondansi in

strette fosse, divise in quattro suoli da tegoli, perquattro cadaveri sovrap-

posti e 1'un dall'altro divisi. Due sole epigrafi furono trovate in questo

sepolcreto gia manomesso : una e quella d' Isidoro gia nota 2
,
1'altra po-

sta ad Emilia Teodora da Aurelio Basso 5
. Nel mezzo di questo edifizio

furono trovati i frammenti del sarcofago insignito di simboli giudaici, del

quale ho dato il disegno ed una illustrazione nella predetta mia opera
4

.

E questo 1' unico monumento di tal genere che siasi mai trovato, peroc-
che gli altri sarcofagi di questo cimitero non rappresentano cose apparte-
nenti ai costumi ovvero alia religione ebraica, ma sono della classe dei

sarcofagi che sogliono rinvenirsi negl'ipogei e nei cimiteri romani.

Entriamo ora nel sotterraneo per esaminarnc la struttura. Che gli Ebrei

seppellissero in caverne era cosa gia nota
;
ma queste caverne apparteiv-

nero a separate famiglie ,
ne v'era esempio di sotterranei aperti dalla s*-

nagoga o dal sinedrio per seppellirvi promiscuamente, come il Nicolai so-

stiene dopo altri
,
facendosi forte della voce iwXuavSpwv adoperata dai Set-

tanta, la qual sentenza ho io rifiutato nel lavoro predetto pag. 10. Parr-

mente quanto alia maniera di sepoltura, usarono inPalestina ora fosse

tagliate sul pavimento , ora casse funebri
,
e queste non sempre mobili

,

ma scavate nel vivo della parete, trasversalmente e con archi girati di so-

pra, come appunto i nostri sepolcri arcuati, od arcosolii, cosa certamente

ignorata da chi inconsideratamente affermo essere gli arcosolii una pro-

pria maniera dei cristiani. Parecchi esempii se ne hanno in Palestina ,

\ Cimitero degli antlchi Ebrei. Roma, -I8f>2.

2 Ibi(l. pap. 31 .

5 Hid. pag. GO.

4 Ibid. pag. 46.
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fra' quali sono degni di essere ricordati quei di Berei'tan presso Baalbeek 4

eqaei di Soaq el Ouadi Baradah 2
, notevoli ancora per le gemine casse

aperte nello sfondato della parete, e per le fosse cavate sul terreno din-

nanzi ad esse. Hannovi ancora in Palestina esempii di nicchie surrogate

ai soliti archi in volta, fra le quali bastera citare la cella sepolcrale di

Adloun Sarah, data in diseguo dal Saulcy nel suo Viaggio iniorno al Mare

morto tav. V. Ma niuno di coloro che hanno esaminato la Palestina ricor-

da di aver veduto nelle spelonche o negl' ipogei ,
cavi orizzontali detti

loculi e comuneme'nte creduti in usa del soli cristiani : secondo la qual

persuasione cqnverrebbe dire che gli Ebrei di Roma ne pressero il mo-

dello da loro. E pertanto lontanissimo dal yero un tal presupposto, ed a

persuadersene basta gittare uno sguardo negli ipogei pagani anteriori al-

1'impero; fra i quali citero quei delle terre falische, dove 1' usanza di ca-

vare stanze sepolcrali nelle roece e intagliarvi arcosolii e loculi insieme

e volgarissima ;
facendo poi testimonianza dell' epoca reiuota. le epigrati

falische, scolpite accanto ovvero dipinte sui tegoli che chiudono il sepol-

cro. Roma medesima
, prima che vi divenisse generale la combustione

dei cadaveri, uso cavare ipogei e spelonche con piii ordini di loculi, di

che ebbesi un esempio notevole nel sepolcro degli Scipioni, per attestato

del ch. nostro Segretario, non avendo il d' Agincourt nella pianta che die

alle stampe notatoi loculi. Dimodoche per gli Ebrei e pei Cristiani che

non abbruciavano, ma interravano i morli, mantennesi un costume ben

antico in Italia, gia quasi ito in disuso
, per la consuetudine prevalente

di riporre nelle olle dei colombarii le ossa dei corpi consumate dalle fiam-

me del Fogo.

Ora descrivero tre maniere di sepalture , delle quali non so che siavi

sempio alcuno fuori di questo cimitero. La prima consiste in un cavo

Terticale di sotto ad un arco terreno, tagliato nella parete similissimo a

quei costruiti neh" edifizio da me descritto, e che sfonda pochissimo;

questo cavo poi di tanto scende che vi possano aver luogo piii piani per

piu cadaveri. Altra maniera si e di tagliare la cassa o solium-di modo
,

che sia mezzo sportata in fuori dal vivo della parete ,
e quasi rassembri

ad un letto di solida pietra, quale si era preparato GioselTo di Arimatea,

^ dove poi depose il corpo santissirao del Redentore. Ma la terza ma-

niera di sepoltura si e da noi scoperta nel cuniculo secondo
,

e consiste

di un taglip verticale sulla parete, alto circa sette palmi e largo quattro ,

nel quale ove si e giunto al livello del suolo cavasi il sepolcro, internan-

dolo nella parete di modo che il cadavere vi riposi sulla lunghezza. Per

simil modo nella Miscna descriyonsi le fosse dette cocim lunghe quattro

cubiti
, alte sette palnii e larghe sei : la qual maniera deve supporsi in-

trodotta prima che si scrivesse quella Miscna : poiche nel luogo citato si

4 SIULCY, Voyage ecc. pi. LIV, LV.

2 Ibid.
pi. LIT.
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tratta di regolarne la prima yolta la misura. E quindi foraa riportarla al-

1' epoca rabbinica ;
ne rechera maraviglia che non siasi finora avuto al-

cun esempio in Terra Santa, sapendosi che non si son potute esplorare le

terre della Galilea ,
ove tiori il giudaismo tahnudico e rabbinico e la ce-

lebre scuola di Tiberiade. Noi dunque i primi possiamo mostrare monu-

menti da porre a confronto con la Miscna
,
ed e questo uno dei non me-

diocri vantaggi, che ricaviamo da questa insigne scoperta, come ho ac-

cennato da principio. II cuniculo dove sono questi cocim |1 secondo;

ma notisi che nel primo cuniculo non ve ne ha esempio ,
e solo vedonsi

loculi e cubicoliVon qualche sepolcro arcuato, e sul'pavimento fosse piane,

che abbiamo trovate intatte e coperte a doppia ala di tegoii, prima di esse-

re chiuse da lastre orizzontali. V e per altro questo xli singolare che, -oltre

alle fosse cavate nel pavimento ,
se ne rinvengono delle tagliate nell' an-

golo tra il payimento e la parete per tutto quel cuniculo; e queste sono

chiuse da tegoii e lastre di marmo
,
messe obliquamente o sia ad ala di

telto. Per conyerso nei cunicoli di recente aperti nel secondo cnniculo

frequentissimi sono di qua e di la questi cocim. II taglio loro yerticale

sfonda a maniera di nicchia, o sia a mezz' arco
,
e la fossa scavata di

tanto alcuna yolta si allunga, da potervi dentro collocare agiatamente
due cadayeri

,
uno dopo 1' altro : talvolta ai tianchi di queste fosse due

altre se ne yedono, tagliate in modo da formare con esse una vera croee

quadrata. Lc bocche di questi cocim erano chiuse con pietra e calce; so-

pra , oyyero nella parete in un apposito riquadro, incastrayasi 1'epitaffio

di marmo. Non abbiamo trovato alcun esempio di solide pietre che chiu-

dessero questi tagli ,
ne poi nella Miscna nulla se ne prescriye ,

come a
torto crede il Casaubono ^ il quale anche pretende che il x(eo; y^v.; di

che parlano S. Matteo XXVII , 60, e S. Macco XVI, 4, 3, non fosse gia

posto sulla porta d' ingresso ,
ma sul cavo yerticale della fossa

,
ove ci

dice sepolto Gesu Cristo. II che ognun yede quanto contro ogni yerita ei

pretenda ;
e per confutarlo

, quand' anche non esistesse tuttayia la cella

sepolcrale , bastere'bbe il Vangelo ,
ove si legge che le donne veduto la

gran pietra ,
che chiudeva la porta del sepolcro , rovesciata ,

enUarono
nella stanza

,
ed ivi F Angelo loro disse che Cristo era risotto , mostran-

do loro il luogo ove era stato posto. Non debbo omettere cio che^ho ve-

duto in alcuna parte di questo cuniculo
,

cioe gradini scavati nei cocim

per discendere in una camera che si apre a-slnistra.

Dopo 1' architettura e degna di considerarsi la scoltura
,
della quale I

notabili avanzi sono un sarcofago di nove palmi ,
un piede di luceraa v je

presso a novanta
epitaffi. Bel sarcofago ho detto gia nel libro-messoa

stampa. Esso reca simboli e fra<juesti ancora quei che veggonsi sx>pra i

yetri cimiteriali da me illustrati in altra raia opera a tutti ben nota
, dove

io li riferisco alia festa dei tabernacoli
,

nella quale accendevansi le

! Excrc. in Ann. liar. AT/ 98.
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lucerne del candelabro, e si agitavano i cedri e i lulab, e suonavasi il cor-

no d' ariete. Questi simboli non ricordano nulla della epoca , quando era

in piedi il tempio, e si facevano tuttavia sacrifizii. Or gH epitaffii sono i

primi monumenti che not abbiamo;, dove oltre al candelabro, al cedro o

limone, al lulab, al vaso da olio i e talvolta alle forbici, si veggano figu-

rati buoi e montoni con manifesta allu&ione ai sacrifizii del tempio. Ma
inoltre miransi e uccelli e polJi ;

tal volta anche gli stessi strumenti
,
che

abbiamo detto significare la festa dei tabernacoli ,
non sono adoperati in

tal senso
,
ma ad un intento meramente civile e della natura di quei sim-

boli parlanti che adoperavansi dalla- societa
,

nella quale vivevano gli

Ebrei. I due eorni scolpiti sopra un marrao, scoperto di recente nel ciini-

culo secondo
,
e pero non ancor pubblicato , alludono manifestamente al

nome del fonciuJlo ,
che leggiamo essersi chiamato Salpingio. ^

: v
-

;\ iro'rfr'i-.lH'; j.^^c'^'-v!-
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di ellera, vedonsi ia quel luogo le foglie del cedro o limone, siccome

nella epigrafe inedila di un tal Policarpo, dove e questa sola distinzione

fra la foglia di cdera che e nel testo, e quella che e raessa in fine:

nOATKAPOo
HATHP KAI KPH

K6NT6INA OT
THP ATP (} MAPA

ASIQ T6KNQ FATK

TAT

D'altra parte nella epigrafe di Flayia Dativa, pubblicata da me a pag. 69 y

questo simbolo e posto insieme col cedro, col candelabro e con Yaron o

sia armario della legge: il perche par certo che in certi casi yi figuri per
cedro e talyolta anche per lulab, se non vuol credersi che siasi il cedro

rappresentato due yoke. Sostenni gia ne' miei Vetri che quel simbolo

posto accauto al candelabro di uno dei vetri ebraici
,
creduto dal Buo-

narruoti mandragora, non altro fosse che le smoccolatoie delle lucerne di

esso candelabro
;
nel qual mio parere Monsignor Cayedoni non conyenne,

giudicando inyece che fosse alcuna radice odorosa, adoperata per fare bal-

sami. lo posso ora contrapporre a questa conghiettura, per yeritayaga, un
certissimo esempio delle smoccolatoie nell'epitaffio di una certa Marcia ^.

II vitello o la yacca rufa che sia
, figura in un singolar yetro accanto

al buon pastore, e s'intende in qual scnso, perocche un ampio commenta-
rio ne da 1'epistola attribuita a S. Barnaha. Ora nel simbolismo ebraico

troyiamo questo yitello
,
o yacca che sia, tigurato due yolte; la prima

col candelabro e '1 yolume della legge nel frammento pubblicato da me a

pag. 56
;

la seconda in altro inedito del fanciullo Faustino accanto at

candelabro.

3>AT CTINOC
NHHIOC GN
0AA6 KCIT6
AAesecYioc
N IPHNH H KOI

MHCIC COT

Cirnilero, pag. 35.
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Che poi nel primo epilaffio, posto ad UQ voacea'-rr,? o sia dottore eel inter-

pretc della Icgge ^ sia messo in significato allusivo all'antica alleanz&

confermata col sangue del vitello, si vede chiaro dal confronto di questo-

secondo epitaffio, collocato sul loculo di un fanciullo, e non puo quindi

alludere ad alcun officio sacerdolale. Una terza epigrafe pone in cinub-

una protoma di vitello e le aggiugne di rincontro la protoma di un mon-
tone. E questa dedicata ad un Agato figliuolo di Aurelia Auguria e din

Aurelio Giose, edita a pag. 69 : e non puo dubitarsi che ambedue questi>

simboli alludano ai sacrifizii della legge antica.

Mi e impossible, onorandi colleghi, trattare questa materia; io 1'ac-

cenno di volo sol perche si tocchi con mano, quanto prezioso per noi sia

il trovamento di questo cimitero. Diro ora brevemente delle due stanze

dipinte, che sono state scoperte il 18 Maggio. Nel cuniculo adunque fr^

i loculi e i cocim trovasi una doppia stanza , alia quale si entra per una

porta che ha tuttavia la soglia di marmo
;
ma degli stipiti che doveano-

una volta essere rivestiti al pari di marmo, non resta ora che il solo mu-
ricciuolo di mattone. Dentro, le pareti colle loro volte cavate nel tufo r

sono coperte d'intonico, dipinto a yarii colori. Tra i compartimenti ar-

chitettonici, in tutto simili.a quei dei cimiteri cristiani, sono figurati av

ridossi della porta due pegasi yolanti : indi sul la parete a destra mirasU

un montone stante, davanti a cui sul terreno e una borsa, e di rincontro-

un pilastrino a cui e appoggiato un caduceo. Incontro a questa pittura
sulla parete sinistra e dipinto un gallo, che ha davanti un pilastrino si-

mile al predetto, a cui sono appoggiate due corone
;
dietro del gallo ve-

desi sul terreno una rossa benda. Ometto, per esser breve, la descrizione-

delle altre rappresentanze, che del resto sono tutte di varii uccelli si so-

pra le pareti, che nclla volta, ove miransi ai quattro angoli quattro pavo-
ni di fronte sul gloho, e negli intervalli anitre e pesci allernamente

;
ma

nello sfondo appaiono due figure di umane fattezze, la vittoria alata con

palma e corona
,
e alia destra di lei un giovane nudo

,
coronato con un<

ramo di alloro nella destra abbassata, e sostenente nella sinistra un ar^-

nese, che pare accostarsi alia forma di ona faretra. Nella stanza piu in-

terna vedonsi intorno dipinti nei compartimenti cavalli
,
uccelli

, ippo-

campi, delfini, e nello sfondo della volta una figura muliebre, che coperta
il capo del pallio regge un cornucopia colla sjnistra e versa da una patera
il licore. Sui quattro petti di questa volta sono dipinti i quattro gcnik
delle stagioni.

Qui mi concederanno che io mi passi della discussione, poiche ne if

tempo mel consente, ne 1' indole di questa comunicazione, destinata piut-

tosto a far valcrc 1' importanza generale del trovamento
,
che non a trat-

larne particolarmente. Uopo sara invece che io prevenga una dimanda^
che mi potrebbe fare alcuno intorno all' uso delle immagiiii d' uornini e.

\ Cimilero a. 56.
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d'animali che, a quanto insegnano comunemente, dovrebbonsi credere

un' aperta trasgressione della legge. E un errore il tenere che agli Ebrei la

legge proibisse di scolpire o dipingere immagini di esseri animati. Iddio si

compiacque del tempio fabbricato da Salomone, nel quale erano pure seol-

piti buoi, leoni e cherubini alati *. Ne Tale il dire coi rabbini che cio solo

era permesso nel tempio, perche Salomone orno pure di leoni e di due

braccia umane il suo trono 2
,
ne si legge che facesse contro il precetto

divino. La legge di Dio-proibivaT idolatria dclle scolture e delle pitture

degli esseri animati. In tal modo il luogo dell' Esodo 5
,
che suole citarsi

contro questa sentenza
.,
non altro proibisce che 1' idolatrico culto. Pari-

menti nel Levitico, XXVI, 1, 2
,

si legge : Non facietis vobis idolum et

sculptilc, nee titulos erigetis, nee insignem lapidem ponetis in terra vestra

nt adoretis eum; ego enim sum Dominus Dens vestcr. Dietro cio altra ra-

gione dovra cercarsi della mancanza di scolture e pitture nella terra di

Palestina, e nonl' interdelto delle iramagini.rappresentanti esseri animati
;

la quale arrecasi dal sig. Renan nel suo. rapporto intorno alia Gjudea 4
,

A me pare piu verosimile che raro ne sia 1'uso, astenendosi i piu da qua-

lunque immagine di essere \
-

ivente, per evitare ogni pericolo d' idolatria,

e ad ogni modo parmi immaturo portar giudizio intorno a questo punto

prima che quel suolo sia esplorato. Nel cimitero ebraico di yigna Randa-

nini abbiamo Yeduto quauto e frequente 1' uso di scolpire esseri animati

in senso simbolico, e cie nell'epoca stessa della Miscna. Hannovi poi

aggiunto ancora le personificazioni usate nell'arte, quali sono, per esem-

pio, i genii delle stagioni, la fortuna, o felicita che YOglia dirsi, la vit-

loria : ma chi puo condannarli vedendo inyece che
, quando vollero

simboleggiare il commercio, dipinsero il monlone, la borsa e il caduceo,
simboli notissimi di Mercurio, ma ne omisero la figura? E cosi copiarono
i galli e la palma

5
,

il gallo, la corona e'l diadema, simboli palestrici,

omessa ogni rappresentanza di figure umane ,
alcune delle quali ayreb-

bero potuto usare seuza scrupolo.
Ma diciamo della epigrafia. Potrebbe alcuno pensare che in questo ci-

mitero noi abbiamo scoperto epitaffii in ebraica lingua o almeno nel dia-

letto parlato volgarmente in Palestina
;
ma io posso affermare che niuna

cpigrafe si e troyata, se non in greca lingua o latina, e quanto a quel-
1' una, che sull' asserzione di un rabbino si disse scritta in lettere caldan

che, posso assicuraryi non avere di questo alfabeto nee volam nee vesti-

gium. Non deye poi recar meraviglia questo errore in un rabbino, peroc-
*

).
*

* III. Reg. c. VI, v. 27, c. VII, v. 36, U.
2 Ib. cap. X, v. 49, 20^
a Liod. c, XX, v. 'i

}
5: Ron fades tibi sculpiUe^ ncque omnem similitudincm quae est

in coelo desuper, et quae in terra deorsum, nee eorum quae sunt in aquis sub terra: non
adorabis ea neque coles; ego gum Dominus Deus tuns. Cf. Deuteron. c. IV, v. ^6 ^9.

4 Rerue Archtolog. 48C2, I. p. 597.
3 Cimitero, pag. 48.
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che non ha guari il celebre ebreo Fttrst non dubito in Lipsia d' insegnare

al Mommsen, che 1'epigrafe di una certa Venere figlia di Rebbit ayesse

in parergon due buone linee scritte non hebraicis sed phoeniciis elementis

sermoneque phoenicio, laddoye in quell' epigrafe non hayvi di lettere fe-

nicie neanche il menomo indizio {
. Le epigrafi giudaiche da me lette in

Roma usano comunemente il carattere e la lingua greca e latina, a cui

piaccionsi talyolta unire yoci ebraiche, come a dire Scialom, scialom hal

Israel, e queste le scrivono in lettere simili alle rabbiniche, e tferhanti

manifestamente dalle palmirene, che ancor esse tfaggono dalle aramee o

sia dal corsivo fenicio. Di questo alfabeto palmireno poi abbiamo un solo

esempio, ed e nella epigrafe ora Lateranense 2, che troyasi pubblicata dal

Franz nel Corpus Inscr. Graee. sulla trascrizione di un certo Udhen. L' in-

terprete di quella collezione non intese^al certo il yalore di esse lettere;

perocche omessane una, delle due altre scrrve cosi : litterae barbarae parte

simstra subiectae reliquiassistunt vocis hebraicae scialom. Ma il valore di

quelle lettere e ben noto in palmireno e debbonsi leggere ^^3, delle

quali sigle il senso probabile si e bescialom amen, quando non si volesse

loro attribuire il senso rabbinico beseem adonai, il che per altro non ha

riscontro. Epitaffii interamente in lingua o dialetto ebraico, che per ragioni

intrinseche o estrinseche siano di alcuno dei primi sei secoli cristiani,

non si hanno finora, quand' anche alia fine del sesto si dovesse assegnare

1'epigrafe.tnlingue-, scoperta reccntemente a Tortosa in Ispagna. Mail

sig. Renan autore di questa sentenza 3 non arreca di siffatto opinare al-

cuna ragione che yaglia. A parer mio non si potrebbe ragionevolmente

supporla anteriore al secolo decimo, dal quale datano i ripigliati studii

della patria lingua tra gli Ebrei trapiantata in occidente. Perocche 1'epi-

grafe piu di tutte antica che io mi sappia e quella del 1154, da me copiata

in Beneyento e-che ho messa in luce a pag. 28 del predetto mio layoro;

le prime tra quelle che sonosi pubblicate dal Beck
, dall'Hottingero^ dal

Wolf, dal Bustorfio, dal Luzatto e da altri sono del secolo decimotcrzo,

o di poco precedono questa epoca. Usano adunque gli Ebrei di questo

cimitero la greca lingua ovvero la latina nei loro epitaffii, ma piu la gre-

ca : ed e noteyole che nel primo cuniculo tra 63 epigrafi sole dodici siano

le latine, ove nel cuniculo secondo delle 21 raccolta da noi, dieci sono la-

tine, quantunque cinque^tra esse adoperino 1'alfabeto greco. Conyien pero
conchiudere che tra questi coloni ebrei non si era abbastanza resa comu-

ne la lingua latina, come tra i ludaei adcenae Romani, che furono presen-
ti alia prima predicazione degli Apostoli il giorno della Pentecoste, i quali

per quanto deducesi dal sacro testo (Act. II, 11) parlavano comunemen-

te latino. Latino e poi 1' epitaffio di Claudia Aster 4
,

il piu antico di quanti

\ Cimitero pag. 26.

2 Tbid.

o Inscript.-lriUngue decouverle d Tertose
(
RCTUC Arclioologitjuc ^8GO

; 11,5-^9)^

4 Cimitero p{j. 2'i.
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sc ire conoscano finora di quella nazione. Da una epigrafe che porta il

^onsolato di Gallieno Augusto (ib. pag. 32), e da due altre che recano i

aiomi di Aurelio Alessandro * e di Alessandria Severa 2
puo stabilirsi che

-questo cimitero al secolo terzo era praticato: il che poi ci si conferma

da non rari epitaffii
con nomi delle famiglie Flavie, Aurelie, Giulie, Emi-

4ie, Elie; e dalla paleografia
si greca che latina, nella quale le lettere, seb-

hene trascurate ,
non presentano mai forme corsive, se ne eccettui una

sola yolta il L nel latino, o\e per altro tulto 1' alfabeto e quadrate. Che

.;anzi nella epigrafe di Policarpo trovasi tisato 1' Q dei buoni tempi, quan-

tunque poi in tutte le altre sia universale la forma lunaia dell'D ,
C e C.

Cio basti quanto alia paleografia e all'epoca di questi epitaffi: mi per-

uietteranno poi che quauto alia ortografia delle locuzioni e ai concetti io

sospenda il parlarne, parte perche molte di queste cose sono gia da me

'date alle stampe, parte perche a tanta materia il tempo rnancherebbe.

Qm pertanto conviene 'die rilorui sopra un epitafiio che ho trattato a

pagina 53, perche ho im nuovo supplemento da proporre. I frammenti

'trovati iinora e ricomposti leggono in qualtro linee queste parole

-sangolari :

TO NOMO '

L . . . . .

MNHMH AIKAIO . . CN

CLNKUMIU
r

.........

N IPHNH H K01MHCIC COT

M line della prima linea v'e un frammento di lettere che erami sembrato

:poter essere un' alpha, che in sostanza poco si distingue in questa scril-

^ura dal delta
;
ma poi mi parve che nella predetta epigrafe doyesse te-

-aersi per delta, al confronto di altro delta che vedesi neliu iinea seguen-
le. Adunque in luogo del supplemento > vo'ow dj6oXoue*i, che pur si ri-

scontra coiri^xouOsw TGI; vs'a; del libro 2. dei Maccabei (YIII, 36), sup-

pongasi che fosse piuttosto scritto : TO> vs'oca ^t^aicu
(
sii giusto osser-

la legge )
: della proposizione ^ sottintesa hannosi escmpii in

r/i /.ap-.Tt della epistola ad Rom. (Ill, 24) e ad Til. (Ill, 7) e nel

WICTSI Rom. (Ill, 28). La frase ^txaicioOai sv TO) vdaw ricorre negli

JLtti Aposlolici XIII, 39
,

e nella epistola di S. Paolo ai Galati III, 11.

Nelle due linee seguenti io riconosco uua sentenza ricavata dal libro dei

<Proverbii
, ove si legge (X, 7) y-wpn ^ixa-wv ^ i^/MiMw, dalla qual ver-

differiscc in cio solo il testo della epigrafe, che OYC si legge iyi

AVRELIVS ALEXAN
DKK AVKELIAE HELE

NETI COMVGI BEME cosi

KENTI FECIT

Cimitero, paj. 58.



ARCHEOLOGIA 97

qui piu conformemente al testo ebraico dev'essere stato scritto

, secondo che si puo supporre studiando le lacune, e per ^
si leggeva ow i-pu*tu<*. Ammessi i quali supplement! 1'intera epi-

olv

Parimenti io nulla ripetero delle raolte cose dette intorno al governo
civile e religiose di questo popolo disperse, ed intorno agli Arconti

,

agli Archisinagoghi ,
ai Graynmatis', ai Nomomathac ,

ai Gerusiarchaf,

ai Patres e alle Matres Synagogae, e ad altre dignita nominate nella Mi-

scna, e nelle lapide ;
ma ben vi parlero del Prostates che come il Nomo-

malhes apparisce ora la prima yolta nei tegoli ebraici. Ecco 1'epigrafe :

N6AA K6IT6

4!^
J TAICnPOCTATCC

OCIOC eZHCCN

TH OB N IPH

KOIMHCIC COY

II Prostates vuol dire duce, patrono, avvocato ;
le quali significazioni

potrebbero pur convenire al xiTeop.a dei Giudei abitanti in Roma. V'e

pero un altro senso in che talvolta usurpasi la p&T*<jta, ed e quello di

ospitalita : onde Febe diaconessa della Chiesa di Cencri da S. Paolo ^

dicesi *p<rcfait wxxwv xal auTou s>ou; al qual luogo Teodoreto insegno pa-

rergli ,
che qui TApostolo chiami icpoowwi* la ?iXo$vi* e la Jty-^ovta, o sia

cura che alcuno di altri si prende ; irpcaTaotav- u;
4
at TTV cptXc^vtav x*l XY,S-

P-cviav xaXzi. Puo quindi opinarsi che Caio avesse 1' uflizio di accogliere i

forestieri Giudei e prendersi cura di loro, o sia che fosse il *?<%&<><; dei pe-

regrini Ebrei.

Dietro tutto cio che yi ho esposto, onorandi colleghi ,
facilmente mi

persuado che ancor yoi meco vi unirete a riputare preziosa questa sco-

perta ,
che non puo peraltro dirsi se non iniziata

;
e ad essere ricono-

scenti ai benemeriti possessori, i quali con tanto loro dispendio hanno si

notevole ornamento aggiunto alia citta nostra. Noi dobbiamo sperare che

aiutati dalle provyide cure del Goyerno possano proseguire alacremente

la cscayazione
,
e gia mi si annunzia essersi scoperto un piano inferio-

re a questo ,
che non e per anco sterrato

,
e lo sara forse

,
come spero ,

nell'autunno di quest'anno, che auguro a tutti felicissimo.

ft.

;;^dBom.XVI, 2.

'^''i*Vyy>,V /,'."s *t"', .-'-''"
'

'.'-" -^./.^
V

'. -.' ^x."^^^^ :v--'-.
>;
i".'j, -;'.,'*

^-- "V '.'^

Sm'e Y, uoi. ///, fasc. 295. 7 28 Giugno 1862
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ONTEMPORANEA

Giugno 1862.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Lettere e proteste dei Yescovi di Urbino, Pesaro, Mon-

talto e delle province di Yercelli e di Modena 2. Condanna di Mons.

Canzi ; oppressione del clero nelle province rubate alia santa Sede

3. Offerte pei Gristiani d' Oriente, pei Monasteri assassinati dalla rivolu-

zione e per un santuario alia B. V. nella diocesi di Spoleto 4. Ariivo

del Gen. Conte di Montebello 5. Descrizione della festa del 12 Giugno
al Castro Pretoria 6. L' esposizione romana a Londra 7. Pagamento

degli interessi, ed estinzione parziale del Debito pubblico pontificio.

1. L' Episcopate italiano, che da piu di tre anni sta dando al monda

quel glorioso spettacolo d' una concordia pienissima e d' una fermezza

incrollabile, nel sostenere le combattute ragioni di santa Chiesa ed i di-

ritti della Sede apostolica ,
non potea fallire a se stesso nell' ultima con-

giuntura, che dalla tirannide rivoluzionaria gli fu offerta, di mostrare i

nobilissimi sensi di perfetto ossequio, ond' e animato yerso il Romano

Pontefice. II Governo di Torino s' impauri di quel yero e solenne suffra-

gio universale, che ben presentiva doversi manifestare in Roma, come vi

fossero accolti i Vescovi dell' Orbe cattolico, accorsivi a un semplice se-

gno di desiderio del Santo Padre; percio, calpestandoleleggi fondamen-

tali dello Statuto del Regno, rinnegando quella liberta che sta scritta sul*

la sua bandiera, violando Tuguaglianza civile che da suoi codici e gua-
rentita ad ogni cittadino, impedi che i Vescovi delle province sarde non

meno che quelli degli Stati, onde la violenza e il tradimento gli diedero

il possesso, venissero a Roma per la solennita della Canonizzazione dei
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Martiri giapponesi e del B. dei Santi. Ma cio che quelli non poterono ef-

fettuare di presenza, ben possono farlo per iscritto
;
e di fatto giungono a

Roma, insierae con le protestazioni contro la violenza del Governo usur-

patore, anche le solenni adesioni a quanto si e dichiarato dal Santo Pa-

dre e dai Vescovi, che ebbero la Centura di circondare il piu augusto dei

troni nel giorno della Penlecoste.

Mons. Angeloni, Vescovo di Urbino, scrisse all' Armenia di Torino

(N. 140) una lettera, in cui, ricordato che gia Y Episcopate delle Mar-

che, non meno che quello delle altre province, ha umiliato ai piedi del

Santo Padre i sensi del suo vivo dispiacere, per essere slato impedito dal

rispondere all'invito d' intervenire alia Canonizzazione, chiede che si

pubblichi la risposta sopra cio, indirizzata al Cardinale prefetto della sa-

cra Congregazione del Concilio. Delia quale risposta riferiamo qui a ver-

bo il tratto seguente. Gum vero propter temporum vicissitudines et ci-

vilis potestatis impedimenta Romam petere baud possim, hoc obsequentis
animi mei testimonium praeberenOnpraetermitto,ut quamvis absens cor-

pore, solemni tamen ritui quo inter coelites Beatos fortissimi laponenses

referuntur, niente et spiritu me praesentem aspicias, ac una cum Ve-

nerabilibus Fratribus, qui ex universo fere orbe mine Romam conveniunt,

Beatro Petro, eiusque sanctissimae Sedi tirmiter adhaerentem habeas. Ea
autem qua par est reverentia et obsequio rogo Te, EminentissimeacRe-

verendissime Domine, ut hoc fidei summaeque observantiae meae docu-

mentum in Sanctissimum Patrem et Dominum Nostrum Pium IX, Ei exhi-

beas humiliterque submittas, simulque obsecres, ul pro suapaterna cha-

ritate et dementia illud benignus excipiat ; meque iam secundo apud
bane laicam Cnriam inquisitioni obnoxium, propter verbum Dei in sacra

Yisitatione nuper habitam praedicatum, apostolica Benedictione confir-

met, ut, nullo terrore perterritus, totis viribus et alacritate ministerium

meum perficiam.

11 Vescovo di Pesaro poi, sotto il 28 Maggio, si rivolse direttamente

al Santo Padre con un Indirizzo, che leggesi nel mentovato numero del-

YArmonia; in cm poste le ragioni,per cui sarebbegli tomato soavissimo

il rispondere al desiderio di Sua Santita, cosi prosegue. Ora non puo
essere che di grave pena per me il vedere deluse speranze cosi legittime.

E tanto piu grave, perche nelta illegale misura, che vieta ai Vescovi d'lta-

lia il viaggio di Roma, si ha una prova di piuperpersuadersi, essersi omai

adottato 1'odioso principio che il Clero debba essere riguardato e trattato

come posto fuori di legge; e perche ancora a giustificare un tanto arbi-

trio si adduce a pretesto , che le popolazioni vedrebbero di mal octhio

il viaggio per Roma de'proprii Pastori ,
e dalla loro. assenza potrebbe

derivare dannoalle dioeesi. Senzacercare qual peso meriti un' asserzio-

ne di tal natura per le altre diocesi, io sond lieto di poter dire, che per la
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mia sarebbe piuttosto vero il contrario
; imperocche dalla fede, che per

grazia di Dio si conserva viva nella gran maggioranza de' miei diocesa-

ni, e dall' amor riverente, che questi portano alia sacra ed augusta per-

sona della Santita Vostra, ho ragione di credere che sarebbe stalo per

loro di vera soddisfazione la mia venuta in Roma
; specialmente perche

avrebbero desiderato che io potessi in tal modo essere 1'interprete, come

della loro devozione verso i santi Martiri, cosi del loro rispeltoso inalte-

rabile attaccamento Yerso di Voi
,
loro padre e signore. Nell' esprimere

pertanto a Yostra Santita il profondo dispiacere che provo al vedermi

tolta la liberta di Yolare a' Yostri piedi, io protesto altamente che, seb-

bene assente della persona, saro unito di spirito con Voi, non solo in

quest' occasione, ma in ogni momento della mia vita, e tanto piu stretta?-

mente unito, quanto piu Hera divenir possa la guerra che 1' inferno muo-

ve alia Chiesa di Gesu Cristo.

Una vigorosa protesla del Vescovo di Montalto, pubblicata ancor essa

dairirmoma N. 136, dcnuncia al mondo civile il dispotico procedimen-
to del Ministro degli affari interni di Torino, per cui ordine si nego il

passaporto ai Vescovi che Io chiesero per condursi a Roma; il quale pro-

cedimento ripugna, non pure alle leggi del Piemontc, ma eziandio al!e

dichiarazioni sopra cio (atte nel Parlamento di Torino, dove fu prouuo*-

ziato che, sebbene la letlera di alcuni atti dei precedenti Govcrni potesse
dare appiglio a privare i Vescovi di tale liberta, tuttavia cio era opposto
all' indole delle rnoderne istituzioni; onde conchiudevasi : che si lasciasse-

ro andare a Roma i Vescovi, riscrbandosi poi a punirli secondo le leggi',

seivi avessero compiuti atti colpevoli contro Io Stato. Queste massime

di tollcranza liberalesca furono dimenticate
;
e i Vescovi, trattati come

posti gia fuor della legge, dovettero sottostare ai capricci del sig. Mini-

stro. Questo iatto, per altro, riusci opportunissimo ai tempi correnti,

percbc cosi i mascherali protettori della rivoluzione non avranno piu
modo d' ingannare i semplici, offerendo le loro guarentigie per la liberta

ed indipendenza del sommo Pontedce e dell' Episcopato.
Bollissinii poi sott' ogni riguardo sono gl' Indiriszi collettivi de' Ve-

scovi delle province ecclesiastiche di Vercelli e di Modena, pubblicati

questo nel n.
9

138, e quello nel n. 142 dell'Armonta di Torino; dei qua-
li ci rincresce che la mancanza di spazio non ci permetta di riferire se non

qualche breve tratto. 1 Vescovi di Vercelli, di Biella, di Novara e di

Casale
, deplorato con espressioni di sommo rammarico 1' ostacolo oppo-

sto loro dal Governo per la venuta a Roma
,
cosi si esprimono.

Per questo, affinche nissuno creda poter essere per parte nostra in

qualche modo colpevole il non avere aderito alia voce del Pastore su-

premo, che si mostro cosi accesamente desideroso
,
che in cosi solenne

occasione fossimo anche noi convenuti cogli altri nell' alma citla ;
no-i



CONTEMPORALEA 101

dichiariamo percio che quanto ha detto ed approvato il Sommo Pontefice

coi Vescovi present! nella prefata solennita
,

lo diciamo ed approviamo
anche noi, aggiungendo inoltre che ora e sempre noi saremo nell'ub-

bidienza e riverenza della S. V.
, approvando e disapprovando quanto

Yoi approvate e disapprovate dall' apostolica Vostra Cattedra
,

dalla

quale ai Vescovi ed ai popoli di tutto il mondo parla nello Spirito Santo

Gesu Cristo stesso. Ci consola intanto e di non poco conforto e ai nostri

cuori di potervi affermare che
,
non ostante la perversita dei tempi ,

1'amore e 1'ossequio del Clero e del popolo a cotesta santa Sede di Pie-

tro non solo nella sua universalita e sempre lo stesso
,
ma c.resce al cre-

scere delle prove, come sempre e lo stesso 1'affetto e la venerazione alia

sacra persona della Santita Vostra, per la ctii prosperita essi con noi non

cessano di porgere quotidianamente al Signore le piu fervide loro pre-

ghiere.

L'Arcivescovo di Modena, ed i Vescovi di Reggio ,
di Carpi , di Gua-

stalla e di Massa Ducale, dato sfogo al loro cordoglio per lo strazio che

si fa di Chiesa santa; per le offese crudeli, cui e fatta segno la religione

cattolica, e per le amaritudini ed il fiele ond'e abbeverato da perversi

e snaturati (igliuoli 1'ottimo de' Padri, il Vicario di Gesii Cristo, esco-

no ancor essi in queste forlissime parole. Memori de'sacri giuramenti,

che a codesta infallibile Caltedra di verita ci legano, e felici di ricordarli,

ad essa ci terremo sempre strettamente abbracciati
,
e niuna forza

,
aiu-

tandoci Iddio, potra staccarci da Lei. Congiunti a Cristo nel suo Vicario

noi fummo e saremo sempre con Voi ,
finche ci basti la vila. Quanto

Voi approvate, approviamo, e quanto condannercte, s'avra pure la nostra

condanna. Vostri un tempo nella pace e nella calma
,

vostri siamo nel

travaglio c nel dolore, sono nostri i Vostri affanni, noslre saranno le Vo-

stre allegrezze e i Vostri trionfi
;

e in questa unione con Gesu Cristo e

<xm Voi tutta e la nostra forza ed ogni nostro ristoro ed alleviamento.

Questi sentimenti, o Padre Santo, che avremmo voluto deporre in

persona ai Vostri piedi, quclli pur sono
,
e ci gode 1'animo di potere con

ogni asseveranza affermarlo
,
son quelli ancora del nostro Clero e del-

1'immensa maggioranza de' fedeli alle nostre cure affidati. Con essi non

cessammo mai di supplicare al Signore ecc.

2. Accennammo a suo tempo il processo criminale girato a Monsignor
Canzi

, Vicario Capitolare di Bologna , per aver rifiutalo i suftragi pub-
blici della Chiesa ad uno scomunicato, e per aver distribute le istruzioni

della sacra Penitenzieria intorno a varii casi di coscienza. La causa fu

recata innanzi a Giurati, i piu de' quali artigiani plebei, salumai, fabbri,

sarti e barbieri
;
ed una eletta di quesli ,

nel di 6 di Maggio ,
sentenzio

colpevole Monsignor Canzi
;
che dal tvibunale fu condannato a 2500 fr.

di multa e 3 anni di carcere. II rendiconto di quel dibattimento giudiziario,
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pubblicato da piii giornali, mette in evidenza le esorbitanze del fisco per

opprimere la stia vittiraa ,
e la mala fede di chi ne compile la relazione

per aggravare 1'imputato, La sentenza
, per quanto riferirono autorevoli

corrispondenze ,
dovea essere eseguita con una giunta di crudelta

,
es-

sendo destinata al glorioso condannato la fortezza di Fenestrelle per

iscontarvi la pena ;
ma , per consiglio de' suoi difensori

, Monsignor

Caazi interpose appello dalla sentenza, c si dovette sospendere 1'attuazio-

ne di quel benigno disegno ;
tuttavia per aver facolta di aspettare in.li-

berta il nuovo giudizio, Monsignor Canzi dovette sborsare la cauzione di

fr. 7500. Queste cose vanno poste in nota
,

affinche ogmmo , facendo il

confronto col contegno serbato dal Governo e dalla magistratura verso i

Mazziniani arrestati a Sarnico
,
a Palazzolo

,
a Brescia, a Bergamo ,

a

Milano per fatti sediziosi o per imprese illecite
,

a rovina dello Stato
,

possa far ragione dell'indole della persecuzione mossa alia Chiesa.

Del qual fatto cosi discorre il Giornale di Roma del 14 Maggio. Dai

resoconti dei giornali di Bologna trae la stampa tristi ragguagli intorno

al giudizio, avvenuto in quella citta
,
sul processo di Monsignor Canzi,

Yicario capitolare e di due parrochi. E indipendentemente dall' atto sa-

crilego di un traviato potere, che pone la mano sui ministri del santuario

e pronuncia contr' essi una severa condanna, pel solo motivo che contro

tutti gli attentati e le insinuazioni dell'empieta stettero saldi nel compi-
mento dei sacri loro doveri

,
trova motivi profondi di rammarico e di

dolorc nel modo illegale, con cui si compie quel giudizio , negli inci-

denti scandalosi che lo accompagnarono, nelle inique condanne che ne

furono la conseguenza. Come non provare infatti un sentimento di tri-

stezza e di raccapriccio, allorche si apprende che, nei giorni di cosi grave
e solenne discussione

,
le aule del Tribunale furono

,
col permesso e

fors' anco ad istigazione di qualche autorita
,
invase da una torma di fa-

cinorosi, la cui sola presenza bastava ad imporre ai giudici una risoluzio-

ne, cui d' altronde questi , per 1' indole dll' autorita che rappresentano ,

erano gia soverchiamente inclinati? Come non essere altamente commos-

si e nauseati dalle indecenti manifestazioni
,
con cui questo pubblico de-

gradato non si ristava dal violare la formale solennita del giudizio ,
a tal

punto che lo stesso presidente dovette piu d' una volta imporgli silenzio

colle ammonizioni e le minacce? Come non provare finalmente dolore

e commiserazione per quei sedicenti custodi e vindici della legge, quan-
do e fatto noto che, essendo il difensore dell'esiraio Vicario caduto in de-

liquio , senza meno a causa dello schiamazzo e del tumulto, con cui si

cercava atterrirlo perche non avesse a compiere il suo ministero
;

la

difesa, questo diritto sacro e supremo dell' accusato, fu improvvisamente
commessa al difensore d' officio

,
il quale non aveva al certo bastante

contezza di Una causa da altri studiata? Ciononostante pero il risultato

del giudizio non poteva esser dubbio
, poiche trattavasi di un nuovo
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attacco contro la religione e la Ghiesa cattolica, mosso dalla rivoluzione e

dalla empieta; ed e percioche, quantunque taluni giurati fossero dissen-

zienti, si pronuncio tuttavia la condanna di monsig. Canzi a 3 anni di

carcere e 2,500 fr. di multa; e del parroco di S. Procolo
,
Antonio Maz-

zoni, ad un anno di carcere e 1,000 lire di multa. Ma a fronte di questo

avvenimento, da cui tutti i cuori cattolici specialmente di Italia sono alta-

mente contristati, trovano i medesimi grande conforto nelle notizie rife-

rite dagli stessi giornali bolognesi ,
da cui abbiam tratto gli accennati

particolari, le quali notizie recano al certo grande motivo di consola-

zione. Abbiamo veduto ,
essi dicono

,
la pieta bolognese commuo-

versi e ricorrere al Dio della misericordia e della giustizia. Abbiamo

Teduto in san Petronio scuoprirsi devotamente la sacra ed insigne reli-

quia del capo dd nostro principale Protettore
, per intercedere per mezzo

suo da Dio aiuto e protezione pel nostro Yicario e pegli ecclesiastici suoi

compagni di sventura; abbiamo vediito il popolo, i cittadini, i patrizii, i

sacerdoti correre alia Metropolitana, dove stava esposto il Santissimo

Sacramento, ed alia sera con buon numero di torce, assistere in atto re-

ligiosameute composto alia benedizione. Abbiamo yeduto famiglie devote,

e comunita, spontaneamente ordinare celebrazioni di messe e tridui allo

scopo suddetto
,
ed esposizioni del Sacramento , e in altre chiese moke

e molte preghiere farsi sponlaneamente da tutti e dovunque per la citta.

A cessare, per altro, la meraviglia pel contegno della Magistratura

Bolognese, dobbiamo accennare che da autorevoli corrispondenze viene

affermato, essersi, il giorno innanzi al giudizio contro M.r Canzi e suoi

consorti, ricevute dal Presidente del Tribunale e dai Giudici lettere ano-

nime, con cui era loro minacciata la morte ,
se non avessero proff'erita

una severa condanna. Non ci farebbe stupire se poi si venisse a sapere
che argomenti di questa stessa forza hanno persuaso i Giudici della Cor-

te di Assise a Ravenna
,
della reita del parroco di Russi

;
il quale teste

fu condannato a 18 mesi di carcere e 1500 lire di multa, per aver ricusa-

to al Sindaco del suo paese, fellone al suo legittimo Sovrano e scomuni-

cato, ramministrazione del Santo Yiatico. Questa e la liberta guarentita

alia Chiesa nell' esercizio de' suoi ministeri spirituali 1 Per sonaigliante

motivo un D. Saverio Pierdonati, arciprete della Collegiata di Otricoli,

fu arrestato e, con indicibile indegnazione de' suoi parrocchiani ,
brutal-

mente condotto alii 24 Aprile nella Rocca di Spoleto, dove sta aspettando
la pena che gli sara inflitta per aver, come dicesi

, negato Tassoluzione

ad un soldato.

3. A queste sevizie fiscali corrispondono le iniquita amminislrative,

con cui alle Religiose, derubate de' loro beni, si getta appena, di quando
in quando, un meschino tozzo di pane, sufficienle a mantenere la vita ma
non a satollare la fame. Ecco in quali termini scrive al Direttore del-

1' Osservatore Romano (N. 140
)

la Badessa d'uno di codesti monasteri
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assassinati dalla liberta. Sono passati ormai 18'mesi da che fummo

spogliate dei nostri beni dal Governo piemontese ;
e non abbiamo avuto

pel nostro sostentamento che quattro baiocchi al giorno per ciaschedu-

Da. Sinqui abbiamo potuto yivere, sebbene assai meschinamente : ma

ora ci yediamo nella assoluta impossibility di andare innanzi ; la miseria

a cui siamo ridottc, e proprio estrema
;

solo ci restano gli occhi per

piangere. Siamo in numero di 35, e la 'maggior parte infermicce; per

cui neanchc col lavoro dellenostre man! ci possiamo procacciare unone-

sto sostentamento. Ne v'e'speranza da parte di chi gode le nostre so-

stanze; imperocche ai nostri lamenti risponde con ingiurie. Una sola yia

di scampo vediamo: qnella della carita cristiana ecc.

Se tali cose si leggessero perpetrate a strazio di persone poste alia

merce dei Turchi o dei Drusi
, ogni animo onesto si sentirebbe infiam-

mato di sdegno, e moverebbesi a chieder dal cielo giustizia contro tanta

nefandezza e crudelta. Or che doyra essere sapendosi che queste scel-

leratezze sono opera d' Italiani
, sempre sul yantarsi del ristauramento

dell' ordine morale e della civilta? I lamenti e il pianto di queste tribo-

late e derelitte Yergini di Cristo ascenderanno , lo teniamo per certo, al

trono dell' Altissimo ad impetrarne tesori di misericordia, se pure, a suo

tempo, non ripiomberanno in pioggia di fuoco sul capo ai ladroni spie-

tati, involgendoli nello sterminio dei perfidi ed ipocriti, da cui hanno la

forza per compiere si detestabilc assassinio.

Intanto il benemerito Osservatore Romano continua ad eccitarc la pie-

ta dei fedeli al soccorso di si miserando infortunio
;
e noi non possiamo

che aggiungere alia sua la nostra voce
, per far sentire la necessita di

essere anche piu generosi. La seconda lista di ofterte, fino al 26 Giugno,
toccava soltanto gli Sc. 288,68. Or che e questo, quando si dee ripartire

fra molte centinaia di tapinelle spogliate di tulto?

Ci gioya sperare che verranno piu copiose le limosine
,
senza nulla

scemare allo zelo, con cui i Cattolici si alTrettano di contribuire sussidii
,

sia pei cristiani d'Oriente; al quale scopo, oltre le larghissime oblazioni

registrate mM'Armonia di Torino
,
nello Stendardo Cattolico di Genoya,

ed altri buoni diarii d' Italia, YOsservatore Romano sollo il 26 Giugno avea

gia raccolto fr. 21,450.30 : sia per la fondazione d'una chiesa nedla Dio-

cesi di Spoleto, doye la Beatissima Vergine degno manifestarsi con por-
tenti slrepitosi e grazie segnalate

^
;

al quale intento lo stesso Osserva-

tore ha gia ricevuto Sc. 241.03
,

e le somme raccolte da Mons. Arnaldi

superano gli Sc. 1,800.

4. La mattina del yenerdi 20 Giugno giunse con la sua famiglia a

Ciyitavecchia
,
sulla fregata Gomer

,
il signor Generale Conte Gustayo

\ Ua'ampia relaziono d tal fattn leggosi, scritta dallVfjregio raons. ArnaWi, Arciv. di Spo-

leto, neWArmenia di Torino, N. ^23.
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di Montebello, Aiutanlc di.Campo di S. M. 1'Impcratore Napoleonc HI, e

Comandante della Divisione francese, che sta a presidio di Roma e del

patriraonio di S. Pietro.

5. Per lilierare la promessa fatta
,
riferiamo qui dal Giornale di Roma

del 13 Giugno la compiuta descrizione delia fcsta avvenuta il giorno in-

nanzi nel Castro PrelorianoT

La Santita di Nostro Signore, che il Pontificate suo non solo ha fatto

glorioso con imprcse di religiosa e civile sapienza, ma eziandio reso im-

mortale per opere, che alia posterita piu tarda tramanderanno gli effetti

di segnalati beneficii, si e degnato a queste di aggiungerne una, alia quale
sara sempre legata la gratitudine delle pontificie milizie. I nostri lettori

gia sanno come il Santo Padre le ha giovate coll' aver per esse stabilito

un Ospedale, che va fornito di tutti quanti gli aiuti desiderati in somi-

glianti istituti. Era pero sentito il bisogno di una grande Caserma, la

quale riunisse quanto e necessario, non solamente per 1'alloggio di solda-

tesche a piedi e a cavallo, ma eziandio i locali capaci alia loro istruzione di

teoria e di pratica ;
si che accoppiando alia spaziosita dell' area gli ele-

menti tutti valevoli a formare un bene ordinato istituto, provvedesse alia

disciplina dei varii ordini delle milizie.

A tale bisogno ha voluto soddisfare la mente provvidissima deH'ottimo

Padre e Sovrano, secondata dalle premure di S. E. Rma Monsignor De-

Merode, Pro-Ministro delle Armi. II quale propose gia un concorso agli

Architetti, invitandoli a dare, entro perentorio termine, un progetto del

necessario editicio: ed avendone gia approvato uno, senza frapporre tem-

po in mezzo, delibero che se ne cominciasse la costruzione. L'area, ben

rispondente al bisogno, per sovrana disposizione venne prescelta in lo-

calita la piu opportuna, a contatto di quella ove sorgera la grande stazio-

ne centrale delle vie ferrate romane. Essa e quella medesima che forma

un quadrato entro il recinto Aureliano, fra le porte Pia e di S. Lorenzo,
nel rispianato che unisce dalle vette i due Colli Viminale ed Esquilino,
e che costituiva all'epoca imperiale il Castro Pretoriano. Gli aggeri aa-

tichi si discuoprirono ; ogni traccia della primitiva magnificenza e tornata

all'aperto; e quanto puo ancora giovare all'uso moderno sara conserva-

to, e eavatone il possibile buon parlito.

leri, alle ore pomeridiane, fu stabilito gittare la prima pietra dell' edi-

ticio, e la ceremonia venne condotta con la maggiore solennita religiosa,

e la piu grande pompa militare che la circostanza richiedeva. L' antico

castro davasi ad ammirare nella sua ampiezza ;
tutte le milizie pontificie,

fanti, cavalicri, con le artiglierie, nell'assisa di gala, aveanvi preso posto,
schierate in bella ordinanza sotto il comando del sig. generale Kanzler :

nell'estremo angolo, dalla parte di ponente, sopra antico edificio era stata

posta una colossale statua del Principe degli Apostoli, maestosamente se-

duta, che sorgeva da una base, la quale sul davanti offriva a leggere le
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parole: Tu es Petms. Questa statua fu riprodotta tre yolte maggiore dallo

scultore Obici, su quella celebre antichissima in bronzoche e nella Basi-

lica Vaticana. Sotto di essa scendeva ampio un drappo, sul cui fando, ros-

seggiante di acceso scarlatto , spiccaya grandiosa in oro la Croee del-

1' Apostolo Pietro, attorno alia quale girava in lettere
, parimenti di oro,

la scrilta Pro Petri Sede. Serviva questa cotne dossello alia grande sedia,

apparecchiata per la Santita di Nostro Signore, posta su di una larga gra-

dinata, in mezzo ad altri seggi disposti per EiTii Porporati. Dai lati,lungo

le mura, prolungavansi due ali di gallerie; luoghi distinli peri personag-

gi invitati. Questi-apparecchiamenti erano sormontati da bandiere ponti-

iicie, coronate di mirti e di aliori
;

le sommita delle mura anch' esse ne

erano adorne, dal suolo qua e la ne sorgevano, e tutte, al soffio di fresco

zeffiro, leggiadramente syentolayano aperte. II fiore della cittadinanza e

dei forastieri ingombrava il luogo, portatoyi da migliaia di cocchi: la

parte grandissima dei cittadini avea in mano bandieruole pontificie e

bianchi fazzoletti, ed i medesimi, di ogni grado, sesso ed eta, dispone-

vansi lungo le mura fra gli ordini delle arcale che eonginngono le torri,

o nel suolo, accerchiandosi al luogo predisposto alia cerimonia: sorpren-

dente spettacolo, che Fattonilo sguardo stampava nella immaginazione,

quale un antico anfiteatro ripieno di festante moltitudine.

E non vale a descriversi qual fosse il moyimento destatosi in tutto quel

popolo al sopraggiungere, poco dopo le sei, del Santo Padre. Quelle ban-

dieruole e quei fazzoletti ayeano innalzato sulle persone un agitamento

che designava come una continuazione di rnarosi, che rendevano un suo-

no di lieti e bene auspicati saluti : le yoci empivano Taria di si cordati

applausi, da vincere il rimbombo dei cannoni che salutavano TarriYO

dell' Augusto Padre e Sovrano. II quale, col suo corteggio ordinario,

traversata la ordinanza delle schierate milizie, ando a stare neH'apparec-

chiatogli seggio.

Allora I'lllmo e Rmo Monsignor Cullen
,
Arcivescovo di Dublino, in

abiti pontificali, in mezzo al Diacono e Suddiacono
, preceduto dagli

alunni del Collegio Irlandese in cotta, circondato dai soldati del Batta-

glione di san Patrizio, processionalmente si condusse al luogo preparato

per la sacra funzione, e compiutala secondo il prescritto del Rito
,

fece

discendere nel foro, praticato per il fondamento, la prima pietra. Dopo
cio Sua Beatitudine imparti la Benedizione apostolica, che riceyuta, fra

il tuonare delle artiglierie, in raccoglimento di profonda divozione, fu

quindi seguita da rinnovati applausi della festante moltitudine.

Dopo cio Sua Santita permise che dinanzi al Trono sfilassero le sue

fedeli milizie. E cosi fecero le loro movenze in ordinata marcia i batta-

glioni della guardia Palatina di onore, dei Gendarmi, dei Cacciatori, de-

gli Zuayi, dei Carabinieri, della Linea: poi il reggimento di artiglieria ;

gli squadroni della Gendarmeria e dei Dragoni. Le truppe leggiere tor-
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narono poi a girare una seconda mostra al passo ginnastico. II popolo sul

passaggio delle milizie faceva verso loro quegli applausi, che andavansi

poi a rifondere sul venerato Sovrano
,

il cui Trono e le cui Leggi sono

esse chiamate a difendere e sostenere, strette attorno all' onorato vessillo

delle Sante Chiavi.

Postosi felicemente termine a tulte le cerimonie, Sua Santita parti dal

luogo, salutata dalle artiglierie e dagli onori railitari di tutti i Corpi. la

quel momento si rinnovo lo strepito dell'entusiasmo generale attorno al

Pontefice Sovrano: le accoglienze deiramvo, e gli atti di affettuosa de-

vozione nella partenza, aprirono e chiusero 1'avvenirnento singolare di un

giorno, che pochi ebbe pari fra quei moltissimi che testin'carono al Santo

Padre 1'amore e 1'ammirazione del suo popolo. A concepire poi un' idea

di quanto fosse il concorso della gente, giovera notare che appena due ore

dopo terminata la cerimonia poterono cominciarsi a muovere le truppe

per tornare alle proprie caserme. E quarido marciavano, gli ampii spazii

della piazza di Termini e delle contrade del Quirinale e di Barberini erano

tuttavia accalcati di popolo e di carrozze.

6. Togliamo da. un articolo.del Morning-Post il seguente paragrafo,

relative agli oggetti mandati da Roma all' esposizione di Londra : La

parte italiana
,
dice il foglio inglese , precede verso il suo compimento.

Ma 1'opera assidua del signor Doyle nel disporre le cose mandate da

Roma
, tuttora separate da quelle della rimanente Italia

,
e impedita dal

costante concorrere della gente , che pare non saziarsi mai di vagheg-

giare tanti ammirabili capolavori d' arte. leri fu messa fuori una graa
tavola intarsiata di piccoli marmi di ogni varieta e natura

,
e con colori

disposti in guisa da fare un eftetto stupendo .

7. Tra i disegni condotti innanzi con piu studiata perfidia ,
a rovina

dello Stato temporale di santa Chiesa , apparve manifesto quello del

metterne il Governo in tali impacci di Finanze, per difetto di rendite,

sottraendogli quasi tutte le province e gli sbocchi di commercio
,
che

dovesse , per avviso di codesti implacabili nemici della Santa Sede, ne-

cessariamente perire come di morte naturale quella sovranita pontificia,

che essi ben sentono di non potere , per motivi di proprio interesse,

sterminare al tutto con la forza del carnefice o dell' assassino. Ma
, viva

Dio! cbe finora le insane speranze andarono deluse; e la pieta dei fedeli

sopperi alia mancanza degli ordinarii spedienti, dando al Governo della

Santa Sede il modo di satisfare alle sue obbligazioni con una puntualita,
di cui nissun altro Stato europeo puo menare maggior vanto. Ed eccone

la prova nella Notificazione pubblicata il venerdi 20 Giugno.
In esecuzione delle disposizioni contenute tantonell'Editto de' 20 Giu-

gno 1855 quanto al nostro Regolamento dello stesso giorno, la somma che

pel semestre a tutto Giugno dell' andante anno erogar si deve e nel paga-
menio degl' interessl del primo semestre 1862 sui certificati emessi per i
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credit! verso 1'Erario a tutto Giugno 1849, ed in parziale estinzione dei

certificati medesinii e di scudi centottantatre mila cinquantotto (183058) .

I certiGcati fin qui emessi ascendono alia somraa capitale

di scudi un miHone ducentoquarantasette mila ottocento, de'

quali la rala di scudi venticinquemila ottocento in numero cin-

quecento sedici (516) certificati da Sc. 50 1'uno. . . Sc. 25,800
e la rata di scudi un niilione ducento ventiduemila in numero

di dodici mila duecento venti (12,220) certificati da Sc. 100

1'uno 1,222,000

Sc, 1,247,800

Gl' inleressi al tre per cento ed anno su questa somma

pel semestre a tutto Giugno corrente importano scudi dieciotto

mila settecenlo diecisette Sc. 18,in
I certificati da Sc. 50 1' uno, che a termini del sullodato

Editto prelatiyamenteestinguer si devono alia pari, ascendono

alia somma di 25,800
in guisa che i cerlificati da Sc. 100 1'uno che ammortizzare

si devono cgualmente alia pari, mediante 1'estrazione, sono nu-

mero milletrecento ottantacinque, ed importano scudi cento-

trentottomila cinquecento 138,500

e rimane la somma di scudi quarantuno, quale sara aggiunta a

quella di Sc. 183,058 pel semestre a tutto decembrc 1862 . 41

In tutto Sc. 183,058

L'estrazione del suddetti 1385 Certificati da sc. 100 1'uno ebbe luogo

pubblicamente nel giorno 26 Giugno , secondo le norme prefisse dalla

Notificazione stessa
;
e nel di 15 Luglio prossimo si aprira ,

nella Cassa

della Depositeria generale in Roma, il pagamento del capitale dei Certifi-

cati sortiti. E cosi il Governo pontificio porge il maraviglioso esempio
di estinguere, in mezzo alle angustie in cui lo pose 1' assassinio rivolu-

zionario
,
una parle del suo debito pubblico ,

mentre i suoi oppressori
v-anno aurnentando il proprio a piu centinaia di milioni ogni anno, senza

che a nulla loro giovi il quadruplicare le imposte e fl vendere i beni

d-emaniali ed ecclesiastici degli Stati rubati a'legittimi Sovrani.

OHre all' estinguere cosi una parte del Debito pubblico, il Governo

pontificio e in grado di pagare esattamente gl' interessi pel riraanente
;

di che fu dalo pubblico avviso con la seguente notificazione.

A termini di quanto e prescritto nel paragrafo 9 dell' Editto del Segre-
tario di Stato 20 Giugno 1855, dal giorno 1 del prossimo mese di Luglio
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sara eseguito, sulla Cassa della Depositeria generale in Roma, e sulle

Case Camerali nelle province dello Stato, il pagamento degl' interessi

del primo semestre 1862, sui Certificati della rendita emessa in virtu della

Sovrana deterrainazione, contenuta nel suddetto Editto, pei credit! verso

1'Erario a tutto Giugno 1849. II pagamento poi delle diverse passivita,

permanenti a carico della cassa del Debito pubblico, per la rala del primo
semestre 1862, sara aperto nel giorno sette del medesimo mese di Luglio

presso le ripetule Casse.

Le competenze sulle rendite consolidate nominate saranno soddisfatte

nei giorni designati nella sottoposta Tabella
,
sui mandatelli che si emet-

tono dalla Direzione generale del Debito pubblico , seguendo il numero

progressive della iscrizione delle rendite medesime
;
e su quelle innomi-

nate, per le quali trovansi emessi i Certificati al Portatore, saranno sod-

disfalte dal suddetto giorno 7 Luglio in appresso a volonta dei creditori

dalla Depositeria generale in Roma sulla consegna del rincon^tro relative

all' enunciate semestre.

A comodo poi dei creditori il pagamento stesso restera aperto a tutto

il giorno 31 Decembre 1862, passato il quale sara chiuso, salvo ai cre-

ditori, ch' entro il detto tempo non avessero esatto le rispettive partite,

1'avanzare richiesta alia Direzione generale del Debito pubblico, onde

yenga autorizzato il pagamento stesso
, giusla i vigenti Regolamenli.

Dal Ministero delle Finanze questo di 18 Giugno 1862. // Tesoriere

gen. della R. C. A. Ministro delle Finanze G. FERRARI .

REGNO DELLE DUE SICILIE. 1. Tumulti di plebe e dimostrazioni di Curiali per
la tassa di Bollo eReyistro 2. Scioglimento cli Guardie nazionali e della

Guardia mobile 3. La reazione si maritiene ;
scontento generale 4.

Proteste del Clero; lettera del Yescovo di Ricotera; condanna dei Cano-

nici della Cattedrale.

1. Oggimai gli occupatori del Regno debbono essere persuasi ,
che

sempre piu si allarga 1'abisso, onde sono separati politicamente i Napoli-
tani dai Piemontesi

;
e eke la sola forza aperta puo mantenere fra essi

quel fittizio vincolo di unita
,
che fu ordito dal tradimento e dalla perti-

dia
,
e stretto dalla violenza. La reazione contro il Governo usurpatore

e gia passata, benche sotto diverse forme, dalle province alia Capitale.

In quelle i briganti parlano e protestano colla voce de'loro moschetti ,
e

scrivono, a caratteri di sangue, indelebili dichiarazioni contro il giogo

loro imposto; in questa la plebe e gli Avvocati cominciano a tumultuare,

perche toccali sui vivo, cioe nella borsa. E i primi moti
,
che accaddero

sui cominciare del Giugno, non promettono nulla di buono per gli usur-

patori. II Parlanlento di Torino sanci una legge di nuovi balzelli sotto

titolo di Bollo e Registro, che doveasi attuare in Napoli col prirao giorno

del Giugno, e riuscire gravosissima specialmente pei litiganti ;
onde i
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Curiali previdero che di tanto scemerebbe il loro lucro
,
di quanto do-

yrebbe diminuire il numero delle liti
;

e il maluroore divenne grande

assai> Negli ultimi giorni di Maggio quasi tutti i Magistral! ed Avvocati

ricevettero lettere minacciose in cui s'inlimaya loro: che badassero bene

a non piu comparire a' tribunali dal giorno in cui entrasse in yigore co-

desta legge : che altrimenti il pugnale aggiusterebbe le loro partite. Di

che i tribolati Curiali sentirono crescere il loro disgusto per la infausta

legge, onde erano in pericolo di perdere i guadagni usati e d' incogliere

per corapenso una coltellata.

A ben comprendere lacagione di tanta ripugnanza a codeste nuoye-

tasse, ed'uopo ayer un'idea della esorbitanza con cui le estorsioni flscali

di essa mettono alia prova la pazienza dei contribuenti. Eccone un bre-

ye elenco. Sono soggetti al Registro, per pagare la tassa d'una lira, le

cauzioni dei giovaniche prima della leva chiedono un passaporto all'esle-

ro
;
le collocazioni in giudizio per gradazione di credito

; gli atti di rico-

noscimento di figli naturali
,
e si dovra pagare tante lire quanti sono i fi-

gli riconosciuti. Si paghera la tassa di registro di lire due per le senten-

ze dei giudici di mandamento; per le cauzioni negli impieghi pubblici ;

per le astensioni, ripudiazioni e rinuncie aU'eredita o legati ;
si dovranna

pagare lire due per ogni legato rifiutato
; per gli atti di pretesto cambia-

rio
; per gli inventarii notarili degli stabili e mobili

;
e per ogni giorno

d'inyenlario si dovranno pagare le lire due di registro. Sono sottoposte
alia tassa di lire i le aggiudicazioni e i deliberamenti per nuoyo incanto

a rischio del primo aggiudicatario ;
le procure ed i mandati graziosi ,

senza correspettivo : gli atti di cauzione, imposli dalla legge per 1'eserci-

zio d'un diritto o gestione ;
le sostituzioiii d'ipoteca o pegno, ed altre. Si

paghera la tassa di lire sei per le donazioni non accettate; per gli atti di

societa e di scioglimcnto delle stesse
; per le divisioni dei beni mobili ed

immobili tra comproprietarii ; per la cessione dei beni
,
affinche siano

yenduti dai creditor!
; perle sentenze dei tribunali di prima cognizione,

o di circondario, quando non eccedano le 300 lire. Pagheranno la tassa

di 10 lire le dichiarazioni della persona ,
in nome della quale si fece una

compra od altro contralto; gli atti di semplice emancipazione (le lire 10

sono doyute per ciascun tiglio emancipato )
: le sentenze dei tribunali di

circondario e di commercio, quando la materia eccede le lire 600. Le
senlenze delle corli d' appello saranno sottoposle alia lassa di lire 20, e-

([uelle della corle di Cassazione alia lassa di lire 40 !

Ollre le lasse fisse soprarriferile, la legge di registro contiene ezian-

dio le tasse proporzionali ;
di un quarto per cento sugli affitti e locazioni

di beni imraobili o mobili; di mezzo per cento sui concordati Ira il fallilo

ed i credilori
; d'uno per cento sulle sentenze dei giudici di mandamen-

to ; di due per cento sulle donazioni tra vivi
,
nei contratti di matrimo-

nio
; di qualtro per cenlo sulla traslazione delle propriela a titolo oneroso ;
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di cinque per cento sulle donazioni o successioni per causa di morte tra

fratelli e sorelle, zii e nipoli; di sette per cento sulle trasmissioni me-

desime per cause di morte tra cugini ;
di dieci per cento se tra non con-

giunti. Queste tasse proporzionali si cumulano colle tasse tisse, e fu in-

ventato il registro degli atti appunto e solamente per esigere la nuova

imposta, restando invigore tutte le altre tasse di bollo, insinuazione ecc.

che si pagarono tinora per gli stessi atti, le quali tasse anzi vengono au-

mentate colla nuova legge sul Bollo.

La tempesta scoppio alii 2 di Giugno. Quella mattina il tribunale fu

invaso da una titta moltitudine di persone che romoreggiando si accen-

devano in discorsi sul da fare
;
ed intanto un'altra moltitudine di ammuti-

nati assediava la porta della Gran Corte, aspettando che cominciasse

1'udienza. Come questa fu aperta, si levo un grido ed un frastuono spa-

ventoso di mille furibondi clamori
,
con un concerto di fischi

,
che fece

tremare le vene e i polsi al Presidente. Furono appellate la cause
;
ma

gli Avvocati li presenti si guardarono bene dal presentarsi ,
onde si la-

sciarono decadere tutte quelle che doveano dibattersi in quel giorno.

Intanto una parte degli Avvocati eransi accolti a consiglio in una camera

appartata, per fare una protesta contro i dimostranti; ma questi, avutane

notizia, raddoppiarono il baccano, finche Avvocati di loro parte, accom-

pagnati da Guardie Nazionali, andarono trovare gli opponents, e loro fe-

cero lacerare la scritta protesta e cercare scampo nella fuga. II trambu-

sto ebbe fine, per quel di, solo quando fu bandito ai tumultuanti che un

soddisfacente telegramma segnalava a Torino 1' accaduto e per cio si

aspettavano di la provvide disposizioni .

La domane usci stampata sopra varii giornali la protesta dei zelanti

-dell'onore curiale, firmata da alcuni Avvocati ;
ma cio non impedi che

quelle medesirae scene si rinnovassero nei giorni appresso, e come il

Lunedi eransi fatti al Tribunale di Circondario, si facessero il Martedi

alia Corte d'Appello, lasciandosi decadere le cause che vi si doveano trat-

tare. II somigliante avvenne a Capua ,
a Caserta

,
a Cosenza e piu altre

citta; onde si preseil partito di stendere autorevole relazione di tali fatti,

ed aspettare dal Governo qualche temperamento da sedare quei bollori

pericolosi e quelle ostinate resistenze.

Si capi da ultimo che era meglio ricorrere a spedienti legali, e si pose
mano a petizioni. Ne furono stese e tirmate parecchie da piu ordini di

cittadini, dagli Avvocati specialmente. Ma il Governo, per non lasciarsi

cogliere alia sprovveduta , applico subito un calmante efficace
;
e fu di

far munire di provvigioni da bocca e da fuoco, ed armare di artiglierie

e presidiare di soldati sicuri le fortezze, che stanno a sovracapo di Napo-

li, dando cosi una tacita ma espressiva signitlcazione del genere d'ar-

gomenti, con cui si persuaderebbero i popolani di quella citta a star

buoni, se mai un bel mattino venisse toro la fantasia di rinnovare le glo-

tie di Masaniello.
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Non cosi furono trattati i Sicilian!, che fan meno rumore e piii fatti. La

invisa legge di Bollo e Registro vi avea destata commozione ed ira gran-

dissima
;
ed a Palermo corainciavasi a sentire il rombo d' una di quelle

procelle, die non si risolvono con pochi goccioloni d' acqua, ma piovono

sangue. II Prefetto ricorse a Torino, con ansia affannosa, e cosi bene pe-

roro la sua causa, che il sig. Quintino Sella, Ministro sopra le Finanze r

mando subito dicendo per telegrafo : Tranquillate le popolazioni sulle

tasse di Registro e Bollo
;

si usera larghezza nel condono delle mancanze

nei primordii dell'applicazione. E temendo che non si fosse ben capita

1' indole della legge, se ne mandarono per la Posta nuovi esemplari ; i

quali il buon Prefetto fece affiggere pei canti delle vie,sottoal mellifluo te-

legramma del Sella, che prometteva di chiudere gli occhi per non vedere

chi ricusassc di pagare. Ma i Sicilian! non si lasciano corbellare cosi per

poco. Aveano capito anche troppo 1' indole della legge, e con pochissimo

rispetto ne lacerarono i cartelloni, regalati loro per la seconda volta dal

Prefetto, e si beffarono del telegramma. Gli avvocati usarono a' tribunal!,

trattarono le cause con la piena loro liberta, avendo fatto sapere al tempo
stesso, che erano tutti d'accordo nel proposito di non pagare punto nulla

delle nuove tasse. E il Governo di Torino si guardera bene dal far loro

violenza. Di che si ha indizio nel richiamo del Prefetto, a cui si vuol sosti-

tuire un buon Garibaldino, il sig. Valerio, capace di inspirare piii rispetto.

2. Si vedra poi come il Governo 'di- Torino adoperera per mantenere

inviolata 1'osservanza delle sue leggi. Intanto egli ha gia dovuto colpire

quella, che suol guardarsi come 1'egida delie liberta costituzionali, cioe

la Guardia Nazionale, sciogliendo una delle legioni di essa in NapolL
Quivi, giunte appena le notizie dei moti Mazziniani e Garibaldini, repress!
in Lombardia cogli arresti di Sarnico, e delle turbolenze di Brescia, le~

varonsi a rumore quei del partito d' azione, ed organarono una chiassata

da farsi a Vittorio Emmanuele, sul punto ch' egli si moverebbe per torna-

re a Torino. Ma il Re anticipo la sua partenza, e quelli in parte furona

delusi, non cosi per altro che non andassero attorno, portando un busto

del Garibaldi, a cui mandavano acclamazioni tutt' altro che benevole pel
Galantuomo e pel suo Governo. Un drappello di Guardia nazionale voile

sperperare quell' accozzaglia di turbolenti, e, incontrata resistenza, spia-
no contr' essi le baionette, benche non eseguisse 1' ordine avuto di far

fuoco. II deputato Nicotera si sdegno altamente di veder volte contro il

popolo le armi, che solo sono destinate ai tiranni, tolse licenza di abban-
donare la Guardia nazionale, e la sfolgoro di sua riprovazione. Proteste

contrarie scoppiarono dall' una e dall'altra parte, aderendo al Nicotera
molti della quarta legione. II Prefetto La Marmora taglio corto e recise la

contesa, sciogliendo e disarmando tutta la quarta legione ,
con infinito

piacere dei piu di essa, che cosi vedeansi liberati dal pesantissimo onore
di porlarne la divisa. Or egli sembra che anche le rimanenti Iegi0ni
saranno o disciolte o riorganizzate, perche il fiore di esse si compone di
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Garibaldini indocili, e i partigiani del Governo yi stanno molto a disagio;

onde'non si ha sicurezza, che all' uopo codesta valorosa milizia sia per

dar di spalla alle truppa rcgolare, anziche mettersi dalla parte della plebe,

ognora pronta a novita e incbinata a scompigli.

Oltre di che il La Marmora, sempre per lo stesso motive della immen-

sa fiducia che si ha nel partito d'azione, ha sciolto il poco che rimaneva

delle quattordici mila Guardie mobili organizzate dal Cialdini , e che a

poco a poco si erano ridotte a tre mila. II buon ordine non ci perde nulla,

e la sicurezza pubblica ci guadagna molto.

3. Ma non per questo e da credere che la reazione dei legittimisti ,

contro di cui eransi armate le Guardie mobili
,

sia domata e spenta. Di

questi ultimi giorni pare anzi ringagliardita d'assai. I diarii della rivolu-

zione ogni giorno recano notizie- ufficiali di scontri fra le truppe e i bri-

ganti , dove, secondo che si pretende., la vittoria e sempre di quelle, la

sconlitta di questi ;
e la vittoria si celebra con fucilazioni sommarie

,

senza risparmiare giovanetti di 14 anni, coiti in sospetto di appartenere
alia bande ,

e senza pieta per giovani donne
,
credute colpevoli di recar

cibo ai proscritti sposi e fratelli. Pure La Nazione di Firenze sotto il 12

Gingno stampo queste parole: Ball' Italia meridionale scrivono che

nella Capitanata il brigantaggio, tutt'altro che essere stremato, infierisce

prepotente. Ed e vero. Nella Basilicata, dal numero delle fucilazioni si

puo conghietturare la fierezza crella lotta e il nuraero degli armati che

tengono testa agli usurpatori, de' quali piu battaglioni ,
e segnatamcnte

quelli de' Bersaglieri ,
sono tieramente decimal!. Negli Abruzzi il Chia-

vone e il Tristany tengono testa a due Generali piemontesi, che con due

intere brigate non possono conquidere la resistenza ostinata di alcune

centinaia di uomini, risoluti a tener fino all' ultimo spiegata la bandiera

del legittimo Sovrano. II battaglione comandato dal Franchini
,

1' assas-

sino di Borjes ,
torno cosi malconcio dalla sua caccia ai briganti, che

dovette essere mandate nell'Alta Italia a rifarsi, tanto era stremato d'uo-

mini e di forze. Di qui s'intende perche il Popolo <f Italia venisse gri-

dando che : il brigantaggio e feroce
,
e instancabile

,
si che le truppe ,

raalgrado 1'attivila e la bravura loro, mal possono bastare al bisogno.

II Times confesso apertamente che non puo piu negarsi 1'indole politica

della reazione
;
e quindici deputati della sinistra, in un loro Memorandum

al Ministero ,
detto della universale scontentezza dei popoli della Ita)ia

meridiana
,
dichiararono che da questa scontentezza nasce il brigantag-

gio, come da essa nascono gli attentati perturbatori delle citta
,

i fogli

clandestinamente pubblicati, e gli assassinii quotidiani (furono piu di98
in soli venti giorni nella sola Napoli!) e le fatue sottoscrizioni a favore

di pretendenti stranieri, tutta ebollizione di propositi liberticidi ecc.

Onde si vede che 1' unita italiana e proprio sul rassodarsi a durata

sempiterna ,
e che i frutti del plebiscite sono oggirnai venuti a maturita.

Serb V, vol. Ill, fasc. 295. 8 28 Giugno 1862
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4. G!i cmissarii, chc da Torino furono spediti in cerca e compera di

scismatici e di apostati ,
menarono vanto di gran guadagni fatti tra i

Preti e i Frati del Regno. Di che indignati i cleri di piu diocesi, scris-

sero bellissimi Indirizzi al Santo Padre, per levarsi di dosso quella

ignominiosa impiitazione ;
e fra gli altri va specialmente ricordato quello

del clero della Diocesi di Lecce, che leggesi nel n. 96 de\V Osservatore

Romano, firmato da moltissimi parrochi e preti dei principal! luoghi

di quella Diocesi. Nella stessa Napoli ,
benche posta sotto il giogo im-

inediato dei proconsoli di Torino, il clero sta saldo, e se ne ha proya

lampante nel fatto del clero palatino che
,
da pochi infelici in fuori

,

tutto unanime si ritrasse daH'uflicio e sacrifice lo^stipendio, per non par-

tecipare alia fellonia contro la Chiesa ed il legittimo Re
;

sicche quelli

che ora si chiamano clero palatino sono alquanti miserabili seguaci del-

10 scismatico Caputo, degni dell'universale disprezzo, come sono ogget-

to della commiserazione del clero rimasto fedele a' suoi doveri.

Tale fermezza evangelica nei sensi del proprio stato va cosi innanzi,

che si ha orrorc del semplice sospetto di non essere ascritto alia invitta

falangc dell'Episcopato, tutto concorde ed unito alia Sede di Pietro. Di

che si ha editicante dimostrazione nella seguente letterina scritta all'Ar-

monia di Torino. In molti indirizzi
,
che nel giro di un anno ed in

diverse circostanze ha fatto 1'Episcopato napoletano, non veggo segnato

11 mio nome, e specialmente in quello che, in data del 6 gennaio, veniva

rassegnato a Sua Santita, 1' augusto Pontetice Pio IX. Addolorato per

quest' ultima omissione mi rivolgo a lei
, signer direttore

, perche per
mezzo del suo riputato foglio si sappia ,

aver io sempre aderito e preso

parte a tutti gl' indirizzi e proteste emesse dai miei onorandi colleghi ,

come con la presente dichiarazione intendo riparare a qualsiyoglia omis-

sione , che indipendente dalla mia volonta abbia potuto veriticarsi ,
e

protesto di aderire estesamente a quanto dagli egregi Yescoyi del Na-

poletano si e praticato in difesa de' diritti della Chiesa e ad omaggio
del regnante Pontefice. Aggradisca i sentimenti della mia stima e rico-

noscenza. 30 Aprile 1862. Di lei Devmo, Obedmo Servitore + FILIPPO,
Yescovo di Nicotera e Tropea.

Onde si spiega 1' asprezza con cui il Goyerno ristauratore dell' ordine

morale va malmenando
,
come da per tutto altrove

,
cosi anche nel Re-

gno il clero cattolico. Accennammo altra volta come il Capitolo della

Cattedrale dignitosamente si astenesse dair intervenire al ricevimento

del Re di Piemonte, quando il sig. Rattazzi ve lo condusse per compiere
la cerimonia di venerare il sangue di S. Gennaro. L'assenza del Capitolo
e del clero

,
di cui mal poteano far le veci i pochi scismatici aderenti

del Caputo ,
forte offese il Governo ,

che ne niosse loro querele presso
Falto Consiglio Amministratore, il quale li voile puniti ,

con la confisca

d' un anno delle loro rendite
,

in pena d' aver con la loro assenza fatto

ingiuria al Principe.
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STATI SARDI. 1. Istanze del Garibaldlni per essere processati 2. Provvedi-

menti del Governo verso il Garibaldi; sospensione della Societa nazlonale

pel tiro a segno 3. Resistenze e ritrattazioni del Garibaldi 4. Minacce

ufficiali contro il partito d'azione; processo al Diritto, liberazioue dei car-

cerati ad Alessandria 5. Qual fosse lo scopo della spedizione preparata
in Lombardia 6. Discussione e voto sopra cio nel Parlamento di Tori-

no 7. Indirizzo dei Deputati al Re, per affermare il loro diritlo a ru-

iarsi Roroa.

1. Stavano nella cittadella di Alessandria circa 79 Garibaldini, arrestati

per cagione del loro raunamento a Sarnico
,
a Palazzolo ed a Trescorre ,

d' onde, come si narro altra volta, doveano muovere verso il Tirolo. II

Governo piemontese, facendo di necessita virtu, con il dovuto ossequio

agli ordini ricevuti da Parigi, frastorno dapprima, disdisse poscia quella-

impresa, fmgendosi ignaro di essa, e giurando che era una stoltezza il

credere, che fosse diretta ad accendere la guerra contro 1' Austria. Ma i

Garibaldini rimasti liberi non ebbero tanta prudenza, e gareggiarono di

zelo in dichiararsi colpevoli, e sollecitare il Governo a trattarli come i rin-

chiusi ad Alessandria
, poiche comune con essi ayeano la generosa colpa

di partecipare con 1' intenziooe e con 1' opera alia divisata spedizione.
11 Diritto, la Nuova Europa, Y Unita italiana e piu altri diarii ufficiali

del partito d'azione feeero pompadi dichiarazioni, firmate da qualche cen-

tinaio di Garibaldini
, che cost stidavano il Governo di Torino a proces-

sarli
;
ma questo si guardo bene dal darsene per inteso, premendogli mol-

to di levare a quell' attentato fallito ogni importanza, e sovratutto di fare

sparire le tracce di sua complicity, che sarebbe divenuta manifesta,quando
un processo in buona forma avesse chiarito quell' imbroglio. Difatto V Uni-

ta italiana chiedeva sarcasticamente s' andasse innanzi
,
facendo capire

che s'avea buono in mano da compromettere certi personaggi, cui non tor-

nava a conto 1* essere svelati
;
ed il sig. Giuseppe Guerzoni, Segretario

del Ministro Depretis, pubblico sul Diritto n. 148
,
una lettera, con cui

annunziava d' aver dimesso la sua carica e dichiarava che anch' egli fu

delinquente, cioe consapevole e partecipe della meditata impresa. A tutte

queste cose il Governo oppose la mansuetudine del silenzio, e 1' Opinione
di Torino si contento di far osservare, che tra questi formidabili congiu-
rati v' erano ragazzi di 14 e 15 anni, i cui nomi non poteano servir ad
altro che ad ingrossare le loro lisle. Nel qual fatto non sappiamo che cosa

disapprovasse 1' Opinione ,
la quale pur fece tanto capitale dei famosi

plebisciti per le annessioni
,

in cui numeravansi perfino i suffragi dei

lattanti, dei nascituri e degli animali domestici.

2. Intanto che il Governo si dava attorno per sopire la faccenda, Ga-
ribaldi gli guastava le ova nel paniere, correndo le citta di Lombardia,
sotto pretesto di compiere T affidatogli incarico di istituire la Societa

nazionale pel tiro a segno, ma in realta per rinfocolare gli ardori del par*
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tito d' azione. II Governo se ne infastidi ,
e con una circolare ai Prefetti

ingiunse che fossero sospese tutte le operazioni a tal fine
;

il che pose in

grande irapiccio
i Prefetti ;

che alle buone non potevano, e colla forza non

osavano attraversarsi al moto mazziniano gia si irruente. Allora fu

scritto al Garibaldi per intimargli che mettesse un termine alle sue pe-

regrinazioni ,
onde poteano seguire disordini e disastri alia causa nazio-

nale ;
ma egli rispose altero e dispettoso : se essere cittadino libero

della libera Italia
,
e aver diritto di correrla dall'un capo aH'altro

;
se

questo non garbava al Governo, lo facesse arrestare . II Governo mai

non avrebbe osato venire a tal passo ; percio si volse a farlo accompa-

gnare da truppe, incaricale di attutire 1'entusiasmo importuno che da lui

eccitavasi; laonde, ovunque presentavasi il Garibaldi, era certo d'essere

e preceduto o seguito in poco d'ora da qualche battaglione di pieraontesi

da squadroni di cavalleria.

3. Questo giuoco a lungo andare die noia all' una ed all'altra parte. II

Garibaldi fermo di andare a Torino pel giorno in cui dovear.si ripigliare

le tornate al Parlaraento, e quivi rinnovare le scene avvenute col Cavour

1'anno innanzi, la prima volta dopo ii ritorno dalla Caprera. Ma a Torino

si temeva la sua franchezza, e soprattutto 1'urto che potea nascere tra i

suoi partigiani c le milizie regolari ,
che reputavausi offese delle parole

scritte dal Garibaldi pei fatti di Brescia. A questo rimedio egli con una

lettera
,
in cui dichiarava che non avea voluto offendere 1'esercito, ma

solo biasimare 1'uso delle armi volte dai soldati contro il popolo. Resta-

va pero a paventare lo scandalo d'un diverbio nella Camera, onde il Ga-

ribaldi fosse tratto a svelare il netto d'ogni cosa. Ed a questo si prov-

yide con un colloquio fra lui ed il Generale Sanfront, aiutante di Campo
del Re, nella notte stessa che precedeva la pericolosa tornata della Ca-

mera. Quali argomenti di persuasione adoperasse il Sanfront
,
non sap-

piamo. Certo e che il Garibaldi gli strinse la mano, rinunzio a comparire
in Parlamento

,
e per mettere la sua lingua al sicuro da ogni indiscrela

rivelazione s' involo da Torino, e s'ando a riposare sulle sponde del Lago

Maggiore, lasciando una lettera (non scritta certamente da lui) pel Pre-

sidente della Camera. Di che parleremo a suo luogo.

4. Mentre si facevano queste pratiche, la Gazzetta ufficiale del Regno

pubblico un articolo minaccioso assai pel partito d
1

azione, che riusci ad

wn ridicolo effetto
; poiche posto a riscontro dei fatti susseguenti ,

cioe

della impunita assicurata ai supposti colpevoli , si vide che quella era

una commedia
;
come era commedia un processo girato al Diritto, inipu-

tandogli il reato di provocazione a rivolta contro i Poteri dello Stato. Di

che tieramente si beffava codesto giornale, nel n. 144, dichiarando

che ne egli ne il partito d'azione aveano bisogno di grazie, e non volea-

no accettarle. E cosi fu. Tratto il processo ai tribunali, i difensori oppo-
sero subito 1'eccezione d' incompetenza di tali Giudici

;
e i Giudici con

raolto garbo 1'ammisero, e rimandarono in pace 1'accusato. E sottosopra
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eguale fu il risultato che ebbe poco nppresso il procedimento giudiziario

contro gli arrestati, che erano nella cittadella d'Alessandria, poiche tutti

furono senz'altro raessi in liberta, lasciando correre voce, che poi il pro-

oesso sarebbe proseguito contr'essi a piede libero, con la certezza cpmune

che non se ne parlerebbe mai piu.

5. Tanta audacia da parte degli accusati, tanta morbidezza da quel-

la del Governo mostrano chiaro, che qui era proprio il caso dei Ladri

di Pisa. La spedizione, preparata e poi frastornata, contro chi era di-

retta? L'Austria, che certo non nianca di accorti esploratori, era cosi

sicura che fosse contro il Tirolo, che vi avea spedito truppe ad ac-

cogliervi i Garibaldini, e dar loro un ben venuto piu caloroso che non

fosse stato quello dei Napolitani a Marsala. L' Austria sapeva del giorno

e del luogo in cui si dovea compiere 1' impresa, e non avrebbe lasciato

sfuggire si bella opportunita. Inoltre una Corrispondenza, stampata con

poco accorgimento dall' Opinione num. 152, diceva chiaro che perfino a

Roma n' erano informati molli
,

i quali stavano in espettazione del ri-

sultato. Una Corrispondenza del Dintto, num. 140, parlava deiprepa-

rativi sopra cio falti a Piacenza per andar nel Tirolo, e della dispo-

sizione che v' era per un felice successo; e nel num. 149 lo stesso

giornale pubblico una lettera di due medici Garibaldini
,

sotto il 29

Maggio, per nome Giuliano Manca e Mussi-Nielli Maurizio
,
che scri-

veano cosi : I soltoscritti dichiarano avere il 5 Maggio rassegnato

le loro dimissioni non per altro motive, che per poter partecipare alia

progetlala spedizione del Tirolo . Da questi e molti allri argomenti e

manifesto che veramente si voleva irrompere da quella parte ,
mentre ,

come vedremo qui appresso, un altro attacco si sarebbe fatto dalla parte

dei Principati Danubiani.

6. Dopo cio mette veramente nausea il leggere con quale inverecondo

gareggiare di menzogne si pretese di far credere al mondo tutto
,
che i

Garibaldini raccolti a pie delle Alpi e sulle frontiere del Tirolo allestivansi

ad una spedizione oltre mare, e che nulla non sapeano del Tirolo, e che

d'ogni cosa era innocente e inconscio il Governo. La discussione sopra
<MO avvenuta alia Camera dei Deputati nei giorni 3, 4, 5 e 6.di Giugno
rimarra negli Atti ufficiali, come un documento ed una prova del supremo'

grado di slealta e di cinismo, a cui possono giungere i settarii nel maneg-

gio della cosa pubblica.

Allt 3 Giugno il Senato e la Camera dei Deputati, che erano stati in

vacanza dal 12 di Aprile, ripigliarono le loro tornate parlamentari. I de-

patati erano si pochi ,
che bisogno aspettare buona pezza, dopo aperta la

seduta, per poter venire a qualche deliberazione secondo ]{'online del

giorno. Quindi il Presidente lesse una lettera del Garibaldi, dove insomnia

diceva che egli ,
chiamato sul continente dal Ministro Ricasoli , egli ci

yenne per contribuire aH'armamento hazionale
;
che al sorgere del nuovo

Ministero continue la sua missione di promuovere il tiro nazionale nelle
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varie citta d' Italia; che essendosi istituiti varii battaglioni di carabinieri

genovesi, quest! chiesero di recarsi a Napoli, ma non poterono effettuare

il loro desiderio, per non sappiarao qual torto del Governo
;
che quindi i

piu di questi giovani se ne tornarono alle proprie case, ma alcuni di essi

non yollero tornare, e si ritirarono percio nelle province di Bergamo e

di Brescia, per ivi seguire ad addestrarsi al tiro a segno. In questa lettera

pero il generate Garibaldi negava assolutamente che quei giovani voles-

sero penetrare nel Tirolo come dissero ,
travisando i fatti

, fogli ufficiosi

ed ufficiali (Sensazione e mormorio di sorpresa e di disapprovazione ) .

La lettera conchiudeva col fare gli elogi del colonnello Nullo e d'Ambive-

ri, raccomandava al Governo 1'armamento nazionale, e dichiarava che egli

e i suoi amici ebbero ed avranno sempre per unico programma : Italw

e Vittorio Emmanuele.

Sorse poscia il Rattazzi a dire sottosopra le stesse cose, come forse

eras! pattovito col Garibaldi
;
ma affermo che dal processo avviato risul-

terebbe manifesto, che non si pensava punto al Tirolo, e che il Governo-

si opporrebbe sempre all' intrusione d'altri, che volessero pigliare le sue

parti quanto airarmamento nazionale. Si levo quindi il Crispi per dire

che la spedizione dovea farsi oltre il mare, e che il Rattazzi avea per
essa promesso le armi ed un milione di franchi. Qui il Rattazzi scoppio
a dire : Non e vero. E il Crispi di rimando : Questo e verissimo. II Rat-

tazzi caglio ;
e quando piu tardi voile uscire da quelle pastoie, biascico

che il milione era stato offerto per dare agli emigrati , di cui fingeva es-

sere impacciato, il modo di andare altrove. La discussione sopra questo

argomento si protrasse per quattro tempestose tornate, in cui si vide

chiaro che il Governo era complice del Garibaldi
;
che poi avea dovuto

smettere, ed anzi vincere a forza le ripugnanze del Garibaldi
;
che per-

cio erasi trovato lo spediente di negare la spedizione verso il Tirolo,

lasciando pure intatta la fede neH'altra oltre il mare. E che questa non

fosse una finzione se n'ebbero argomenti chiarissimi.

Di fatto e notorio che s'addensavano nei Principal Danubiani fuoru-

sciti ungheresi e polacchi ,
ma in molto maggior numero Garibaldini ita-

liani
,
ordinandosi a squadre e reggimenti ;

e che da Genova s'erana

spedite loro le armi. Queste furono sequestrate, con la nave che porta-

vale, da navi inglesi, che le consegnarono al Governo turco
;
e intanto

severi richiami dell'Austria e della Russia costrinsero il Principe Couza
a disperdere quelle adunate di avventurieri

, facendoli rimuovere dai

contini della Transilvania, dove si allestivano all' invasione. II Garibaldi

poi scrisse da Trescorre, alii 13 Maggio, una lettera, riferita dal Diritto

n. Hi, per la quale si raccomandava al Times con queste parole: Si-

gnore. E a mia notizia che armi italiane sono cadute nelle mani del Tur-

chi. Sono assicurato che la nave che aveva quest'armi, fu accompagnata
da legni inglesi da Galatz al luogo ove furono consegnate al Governo
turco : il quale par disposto a restituirle, quando il Governo inglese non
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si opponga. La libera e generosa Inghilterra non puo volere che il suo

Goyerno sia cagione, che quelle armi rimangano in possesso dei Turchi.

Mi yolgo adunque alia sua cortesia e giustizia ,
e la prego a voler pub-

blicar questa lettera, acciocche se ne muoya domanda inParlamento. La

ringrazio, ecc. G. Garibaldi .

taonde opinione universale di quanti yi posero mente si e
,
che al

tempo stesso si dovesse e dai Principal! Danubiani irrompere nella Iran-

silvania e in Ungheria ,
e dalla Lombardia nel Tirolo. Sventato il dise-

gno della prima, dovea fallire anche la seconda impresa ;
ma il confessar

questa potea recar incommode
,

e fu negata rotondamente a dispetto

dell' evidenza. La Camera dei Deputati , dopo un yirulento dive'rbio fra

Garibaldini e Rattazziani che duro quattro giorni, ma senza dare in indi-

screte rivelazioni, yoto un ordine del giorno, che in sostanza approyaya

1'operato dal Ministero, e tutto fu sedato. I complici del Garibaldi messi

in liberta; posto a dormire il processo iniziato; invitata la fama giorna-
listica a celebrare con cento trombe la sayia ed energica condotta del

Ministero
; pubblicata 1'approvazione avuta percio dal padrone e signore

di Parigi ;
e tutti si quietarono. La commedia ebbe questo termine, e il

Garibaldi par che accenni di tornare alia Caprera.
7. La Camera Torinese nella tornata dei 18 Giugno approyo un indirizzo

al Re, proposto dal Boncompagni come antidoto di quel grande atto, con

ctii i Vescovi di tutto 1'orbe cattolico yollero mostrare la piena adesione

e aggiungere lena e consolazioni alia magnanima fortezza con cui Pio IX
sostiene i diritti della- S. Sede sopra il temporal^ suo domiuio. L'idea di

tal contrapposto era in se si inopportuna e la formola si piena di slra-

yaganze, che la tornata fu agitatissima, e 1' Opinione ebbe a stampare
che il disordine era indescrivibile. Cio non ostante

, disperandosi di

farlo accettare col discuterlo, si accelto ad occhi chiusi. Onde il Diritto

con non so quale altro giornale mazziniano
, altamente schiamazzarono

contro una tal prepotenza, che aboliya perfmo il concetto di governo par-

lamentare, e partoriya quell' aborto per far ridere dell' Italia tutte le genti

della terra.

E in vero qual cosa piu strana che il querelarsi, nell'esordire, che Ve-

scovi quasi tutti stranieri all' Italia sottoscrissero la risposta alia allo-

cuzione? E appunto come se'un piemontese si lagnasse che i Deputati
dell' Italia sono quasi tutti stranieri al Piemonte. E che yuol dire Episco-

pate cattolico, se non raccolto da tutte le nazioni ? Ed e possibile che si

raccolgano i Deputati di tutte le nazioni, senza che ciascuna di esse si tro-

yi in minorita ? Nel caso presente poi si raddoppia la strayaganza delle

querele, quando si riflette che il Goyerno di Torino e il solo che abbia

negato ai Vescoyi il passaporto. Dopo tal vessazione tirannica, lagnarsi che

i Vescoyi erano quasi tutti stranieri gli e proprio come chiudere a qual-
cimo la porta del banchetto e poi lagnarsi che non corrispose all' invito.
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Segue 1'indirizzo qtierelandosi
dei Vescovi, che voglionp Roma manci-

pio dell' orbe cattolico, mentre Roma metropoli d' Italia ripugna alia Si-

gnoria del Pontefice. Nel che voi trovate tre di quelle solenni bugie, che

niuna asserablea seppe mai dire con tan la franchezza. L' Europa che rise

gia stomacata delle bugie del Ricasoli nella famosa sua nota , che dovra

dire della prima proposizione, sapendo che i Vescqvi vogliono Roma
non per mancipio, ma per metropoli del inondo cattolico ? E poiche tale

fu da 18 secoli , quale audacia dire cotesta una inaudita dottrina! E
quel soggiungere che Roma ripugna alia Signpria del Pontefice, proprio
neir alto che cinquanta o sessantamila forestieri

,
di ritorno su tutte le

spiagge della terra, raccontano altoniti le stupende manifestazioni di.que-
sto popolo in favorc del Re-Pontetice

,
che nomc puo meritare ? E una

ine&attezza, dircbbe il linguaggio parlamcntare ;
ma in lingua voJgarc

e il colmo dell' impudenza.
Si oppone pqscia

alia dichiarazione dell' Episcopato la serena fiducict

del popolo italiano , quasi 1' Europa ignorasse che solo a furia di batta-

glioni e di fucilazioni la serena tiducia del popolo italiano e contenuta dal

rivoltarsi : poi Fopinione delle genti civili che vogliono I' Italia signom
di se; quasi le gcnti civili, incominciando

dall'Imperatpre
di Francia, non

avessero gridalo e non gridino tuUavia, padrona di se poter essere l'I-

talia (e probabilmente con molto maggiore speranza di riuscimento)
mediante una confederazione, che non escluderebbe il Pontefice, e non ren-

derebhe impossibilela cojiciliazione dell' Italia una col inondo cattolico e

coll' indestruttibile edifizio della Chiesa.

Si rallegrano poi
i Deputati, augurandosi che saranno tronchi gl' in-

dugi air adempimcnlo del uoto, che acclamo Roma capitale del Regno :

impossibili essere ormai * temperamenti della diplomazia : i prelati stra-

nieri con quel votp di riazione politica, il Governo pontificio col fomen-
tare il brigantaggio di Napoli mpstrare all' Europa che solo Piemonte puo
dare pacitico assetto alle cose di Roma. Cosi i Depulati : e auest' ulti-

ma parte dell' indirizzo ne forma proprio il gioiello piiisplendiao e mira-

coloso
;
in quanto mostra quali cime di teste diplomatiche sieno coteste

che conducono i destini della penisola. Un
piacevolissimp giornalelto r

il Subalpino, in quel foglio appunto del Giugno, dove stiamo leggenda
1'indirizzo, reca poco appresso, sotto la data Roma 15 Giugno, nptizia

di

una rimostranza del Marchcse De Lavalette cpntrp la dichiarazione dei

Vescoyi , perche
rende inutili gli sforzi

concilialiyi
che va facendo la

Francia. Non sappiamo quanto
sia vero un tal richiamo. Ma ben veggia-

mp che il richiamo dovra farsi assai piu ragionevplmente in Torino dal

Ministro di Francia Benedetti, al vedere dichiarati impossibili i tempera-
menti, delusa la diplomazia e troncati gl' indugi. E che altro potra fare

ormai la Francia per conciliare 1'ltalia col Papato; dopp che i Deputati di

questa hanno dichiarato di troncarnc ogni speranza, e il Re ne ha accolta
la dichiarazione? Davvero che se il Cardinale Antonelli avesse pagato i

Deputati non avrebbero potuto servirlo meglio. Ad ogni nuova proposta
del Ministro di Francia egli ha qui una risposta perentpria.

Verp e che i Deputati difendono il loro atto colla irrefragabile forza
del

dirittp.
Noi abbiamo detto che Roma e nostra

; dunque abbiamo
diritto di possederla . Vedete potenza del diritto

noyello
! Basta dire

che una cosa e nostra per acquistare tosto il diritto di pigliarsela. Cosi
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sara tolto dal mondo ogni ladroneccio: il ladro prima di rubare affermera
sua essere la valigia del viandante, ed eccolo padrone di porlarsela colla

benedizione del gendarme. E se il viandante affermasse il contrario?

<}ueslo appunto e succeduto in Roma. Tutto 1' Episcopate afi'ermo Roma
essere metropoli del mondo

cattqlico:
vedremo se il mondo cattolico

consentira all aflermazione del diritto novello in bocca dei Depulati tori-

nesi, q
a quella di un possesso

di 18 secoli, pronunziata dall'eletta degli
tiomini di tutte legenti della terra.

Ma qualunque esito abbia la quistione, 1' indirizzo piemontese sara un

monumento eterno, per mostrare ai nostri posteri a qual cecita nossa

giungere il furore di un partito, quando con tali stranezze spera di elidere

Tautorita di tutto 1'Episcopalo cattolico, seguito da 200 milioni di fedeli,

cd il possesso di 18 secoli, auleuticato da una serie intinita di convenzioni

diplomatiche, cqmprimendq ogni renitenza di quel popolo stesso, di cui

pretende farsi difensore e liberatore.

eO$$ STRANlEItE.

FRANCIA. 1. Preparativi per le future ele-zlonl generali di nuovi Deputati 2.

Circolare del sig. Persigny contrp
i francesi militant! sotto le insegne

della santa Sede 3. Discussioni al Corpq Legislativo; \ota7Jone dei

prevoiitivi i. Domanda di crediti straordinarii per la spedizione del

Messico.

1. Per quanto il Corpo Legislative siasi fin qui condotto con somma
arrendevolezza verso la politica del Goyerno ,

si ha buon fondamento
da credere che questo stia molto in pensiero di quel cbe accadra nelle

future elezioni generali per rinnovare codesta Camera ;
il compito della

quale dee
,
al piii lardi

,
cessare fra un anno

,
se pure la sua durata non

sara abbreviata da uno scioglimento ;
di che si discorre da' giornali con

molta espeltazione del risultato , promettendolo alcuni assai
prqpizio

al

coronamento dell' edifizio della liberta
,

e riguardandolo altn fin
d'qra

oome inteso al rassodamento del presente sistema. Leggesi pure che sia-

no gia state spedite Circolari ai Prefetli
, per tracciar loro la via da bat-

tere, pnde pervenire all' intento di assicurare la elezione dei Candidati

posti innanzi dal Gpverno ;
e tra questc istruzioni pratiche e notevole la

raccomandazione di favorire piuttosto la elezione a un candidate demo-
eratico

, qualora il propostp dal Governo pericolasse di essere pospostp
ad altro, sostenuto dal partito orleanista, o da quello che chiamasi cola

partito clericale. E di fatto il Governo non ha nulla da temere delle esor-

bitanze dei rossi, contro de' quali tutli son pronti a dargli aiuto di suf-

fragi nelle deliberazioni
legislative e nei vqti politici ;

ma non
cqsi

certo

si vede che sia da tenere in ppco conto 1' influenza degli orleanisti, o la

fermezza indomabile di cattolici , come il Keller
,

il Lemercier ,
ed altri

consimili, nella difesa de' loro principii.
2. Tra le Circolari diramate dal sig. Persigny per codesto grave affa-

re delle elezioni, or crediamo di dover qui riferire la seguente, data sotto
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il 1. di Maggio. Sig.
Prefetto. Sono stato consultato intorno alia que-

stione se gli mdividui, i quali hanno preso seryizio
nell' esercito pon-

tificio senza 1' autorizzazione del Governo dell' Imperatore ,
e quindi

sono rientrati in Francia senza ostacoli
,
debbano essere inscritti -nel-

le lisle elettorali del comune, nel quale risiedevano anteriormente al-

ia loro partenza, e risiedono ancora dopo il loro ritorno. L' articolo 1ft

del decreto del 21 Febbraio 18o2 dichiarando elettori, senza condi-

zioni di censo, tutti i francesi in eta di 21 anni compiuti ,
ne segue che

1'individuo, il quale ha cessato d'essere francese, non puo essere elettore.

Ora, a termini dell' art. 21 del codice napoleonico, qualunque francese,
il quale, senza autorizzazione dell'Imperatore, prende servizio all'esteror

o s affiglia ad una corporazione militare straniera, perde la sua
qualita

di francese. In presenza di testi tanto formal!, qualsiasi ambiguita de-

ve cessare, e se il fatto di aver preso servizio nell' esercito pontificio e

constatato, non v' ha dubbio che chi 1'ha commesso ha perduto la quali-
ta di francese, e per conseguenza anche 5 dritti elettorali.

Gli arruolamenti nell' esercito pontificio hanno avuta una notorieta

abbastanza grande, e percio e difficile che si possano mettere in dubbio-

nelle localita, nelle
quali

sono stati fatti. Se adunque il maire li ritiene

per certi
,
non dovra esitare a radiare dalla lista elettorale, o a non in-

scrivere nelle medesime le persone appartenenli a questa categoria, sal-

YO a quesle il diritto di ricorrere alle yie legali, per ottenere la loro
iscrj-

zione. Perp non yi sfuggira ,
o sig. Prefetto

,
e vi compiacerete di ri-

chiamare 1'attenzione dei signori maires su questo punto, che la perdita
come 1' acquisto della qualita di francese, non potendo risultare che dal

fatto di una persona capace di tutti gli atti della vita civile, Tart. 21 del

codice napoleonico non e applicable ai minori che, senza autorizzazione

del Governo, hanno preso servizio militare all'estero, a condizione tut-

tavia che si sieno ritirati da questo servizio non appena hanno raggiun-
to 1'eta maggiore, ed abbiano soddisfatto in Francia alia legge della leva.

In questo caso, la qualita di francese non essendo stata perduta ,
vi sa-

rebbe luogo ad inscrivere nelle liste gli individui, che reclamassero 1'e-

sercizio del loro diritto elettorale . II sig. Ministro pero noil dice yerbo
quanto ai raoltissimi francesi, arruolatisi a servigio della rivoluzione

T
contro il Papa e il Re di Napoli ,

sotto le insegne del Garibaldi. Onde si

capisce da quale spirito muoya la sua severita, nel richiamare in vigore
1' art. 21 del codice napoleonico.
Non e pero da trasandare che parecchi tra i piu valenti giureconsulti

portaronp sentenza assai diyersa da quella, che il sig. Persigny s'incari-

cava di insegnare ai Prefetti
;
teiiendo (juelli per fermo, e fondato nel di-

ritto pubblico, che, cpmunque vogliasi riguardare la legge invocata dal

sig. Persietiy per punire, colla privazipne dei diritti di nazionalita fran-

cese, quclli che, senza licenza sua
,

si ascrissero all'esercito pontificio,

1'applicazione di essa ad ogni modo appartenga alia Magistralura ed ai

Tribimali, non mai all'Amministrazione civile e politica.
3. II Corpo Legislative ebbe facolta di protrarre piu a lungo le sue Se-

dute, per aver tempo di
yptare, dopo matura disamina, i bilanci del pre-

ventivo. Furono difatto gia approvati i bilanci dei Ministeri dell'Interno
e delle Fmanze, non che le prime tre division! di quello della Guerra. L'e-
raendamento proposto da Deputati democratic!, per cui chiedevasi una*
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diminuzione di 1,400,000 franchi sulle spese di sicurezza pubblica, fu

reietto. II generaje Allan), commissario del Governo, rispondendo ad al-

cune osservazioni
,
dichiaro che 1'esercito non si poteya, senza alterarne

1'organismo, ridurre a meno di 400,000 uomini.

4. Leggesi poi nella Patrie del 17 Giugno la seguente relazione sopra
il modo, con cui fu

approvata
la spesa di 15 milioni di franchi per la spe-

dizione al Messico. II Corpo legislativo haricevuto nella tornata di leri

cpmunicazione di un progetto di legge, che apre im credito di 15 milioni

ai bilanci dei ministeri della marina e della guerra. Questi credit! straor-

dinarii sono resi necessarii dalle spese cagionate dalla spedizione del Mes-
sico. Un accoglimento favorevolissimo fu fatto dalla Camera alle domande
del Governo. Fu deciso che il progetto di legge, rinviato immediatamente
alia Commissione del bilancio, sarebbe assoggettato fin dal di d'oggi alle

deliberaziqni dell'Assemblea.

Eccq il testo dello schema di legge. Signori. Nel suo discorso del

27gennaio scorso ai grandi Corpi dello Stato, I'lmperatore caratterizzaya
la spedizione del Messico nei termini seguenti: Noi non saremmo in

lotta con chicchessia, se al Messico le azioni di un governo senza scrupoli
non ci avessero obbligati ad unirci colla Spagna e coll' Inghilterra per

proteggere i nostri connazionali, e reprimere attentati contro Tumanita e

3! diritto delle genti . Nell' interyallo
scorso da quel giorno la Spagna e

1' Inghilterra ban creduto dover ritirare le loro truppe dal Messico ,
e un

piccolo cqrpo francese di 7000 uomini e rimasto tutto solo a continuare

le operazioni cominciate in comune. Questo corpo, a malgrado della sua

cifra non molto elevata, non verra meno nella sua missione d' incivilimen-

to, e uscira vittorioso, ne andiam certi, dalle prove che posseno essergli
riservate. Ma qualunque siasi la nostra fiducia nel buon successo, la pru-
denza comanda di metterci in misura da provvedere alle eventualita della

guerra, ed e a quest'uopo che il Governo chiede al Corpo legislativo, prima
abbia termine la sua sessione, i crediti necessarii per trasportare, a mano
a mano che se ne presenta il bisogno, sul teatro delle operazioni i rin-

forzi in uomini e in materiali che saranno riconosciuti indispensabili.
L' invio de' primi rinforzi avra luogo immediatamente. Tale e 1'oggetto
delle

mqdificazioni, che vi proponiamo d'introidurre nella legge dei sup-
plementi di crediti per 1'esercizio 1862

,
tendenti ad aumentare di 7 mi-

fioni le
spese

del mmistero della guerra, e di 8 milioni quelle del mini-

stero della marina e delle colonie. Ben s'intende che questi nuovi crediti

non potranno ricevere un' altra destinazione, che quella delle spese che si

riferiscqno alia spedizione del Messico. Dappertulto pve la nostra ban-

diera e impegnata, dice il rapporto della vostra Commissione del Bilancio,
noi la sosterrerao energicamente. II Governo nou attendeva meno di cjue-
sto dal

patriotismo del Corpo legislativo, e ha ferma iiducia eh' egli ri-

spondera unicamente all' appello che gli yien fatto.

In nome della Commissione del Bilancio
, aggiunge il Constitutivwel,

il sig. 0' Quin ha
presentato martedi la sua relazione, la quale conchiude

pel voto dei credit! domandati. Rammemorando I'accoglienza stata fatta

il giorno innanzi dall' Assemblea alia proposta del Governo, il relatore

sclamo : Lasciamo a quesla manifesta^ione tutta la sua eloquenza; guar-
diamoci dall' indebolirla con inutili commenti . L' Assemblea intiera

cpn-
senti nel voto della Commissione, e concedette i crediti all' unanimita e

senza discussione.
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MESSICO. 1. Trattato fra il Messico e gli Slati Uniti; protesla dei Ptenipoten-
vfo'rit francesi: risnosta del Governo messicano 2. Primi fatti militariziarii francesi ; risposta

dei Francesi 3. Altec

teria del Generate Zaragoza ; aiuli spediti ai Francesi.
dei Francesi 3. Altacco alia Guadalupa respinto dai Messlcani; millan-

liti ai

1. Dopo che la convenzionc stipulata alia Soledad ebbe generate le

scissure, per cui gli alleati europei ruppero il trattato di Londra, e riraa-

sero al Messico i soli Francesi a proseguire la guerra; il Juarez penso a

fornirsi di validi aiuti ,
e si appiglio ad un partito ,

forse rovinoso
,
ma

efficace nellc presenti congiunture. Venue dunquc a trattato col Gabinet-

to di Washington, per avernc un imprestito di 150 milioni di dollari, of-

lerendogli a titolo di ipoteca alcune delle piu ricche ed ambite province
del Messico

;
dove gli Stati Uniti

, per le doviziose miniere onde sono

provvedute quelle province ,
e per gl' interessi politici che conseguireb-

berp dairannettersele, troverebbero larghissimo compenso al prestito. II

Gabinetto di Washington afferro sub! to la insperata opportunita di tanto

vantaggio, e venne a patti. Quest! non furono ancora ratiticati, per non
dare alia Francia una ragione di riconoscere , per rappresaglia , la Con-

federazione del Sud, e darle forza da proseguire la guerra ;
ma il trattato

corse avanti, e forse gia fu al tutto conchiuso.

Quando i Plenipotenziarii francesi al Messico ebbero di cio contezza ,

si alfrettarono di far peryenire, sotto il 15 Aprile, al Juarez una minac-
ciosa protesta in

contrarip,
a nome deirimperatore, a salvaguardia degli

interessi dei Francesi, noiche nuei terreni costituivano il pegno, su cui si

fondano i legittimi crediti che la Francia ha ragione di far valere contro

il Messico. II Juarez non tardo a far rispondcre ,
sotto il 20 Aprile ,

con
le seguenti altiere

dichiaraziqni.
Siccome il Governo della repubblica

non riconosce il diritto dei signori Commissar!! di ppporsi
ai trattati che

esso tirma con qualsiasi potenza, rispettando gli impegni contralti co-'

suoi debitori legittimi, il sottoscritto si limita ad accusare ricevuta della

protesta che fanno, in essa nota, contrt ogni trattato che il Messico abbia

conchiuso o conchiudera con qualsiasi Governo straniero, vendendo
,
ce-

dendo, alienando o ipotecando tutti o parte dei terreni
, proprieta o ren-

dite della nazione. II sottoscritto aggiungera solamente
, per ordine del

cittadino Presidente, che la protesta dei signori Commissar!! non gl' im-

pedira di cqnchiudere i trattati o le convenzioni a cui si rifcrisce
, per

quanto lo giudichera conyeniente e che sara nelle sue facolla, yisto ch'e-

gli usera in cio di un diritto inerente alia spvranita
e all' indipendenza

della nazione. II sottoscritto ha 1'onore di offrirc ai signori Commissarii la

sua distinta considerazione. Liberia e riforma. Messico, 20 aprile 1862.
Jesus Teran .

2. Le pratiche diplomatiche e pacifiche erano andate a vnoto
;
la con-

venzione della Soledad era stata reietta dall' Imperatore dei Francesi,
come

disonprevole per la Francia
;
restava pertanto ad usare 1'argomen-

tp
delle armi

; per pttenere dal Governo del Juarez le legittimc satisfazio-

ni per torti sotterti. Eccp la sostanza della relazione che leggevasi nei
Moniteur intorno alle prime mosse guerresche, ed ai prim! scontri fra le

truppe francesi e le messicane.
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II generate Lorencez , giunto a Cordova 1' 8 Aprilc , preparavasi ad

escguire la convenzione di Soledad, quando una
Jettcra

del gen. Zara-

goza messicano, del 18 Aprile, gl' intimava di ritirare i soldati francesi

lasciati a Orizaba per guardia dei raalati. II gen. Lorencez, temendo tut-

to da tal neniico, si affretto a soccorrere i malati, indirizzando il 19 que-
st' ordine del giorno a' suoi soldati : Soldati e marinari sbarcati. INon-

ostante gli assassinii commessi contro i vostri compagni, e gl' incorag-

giaraenti dati a tali attentati dai proclami del Governo messicano, io vo-

leva restar fedele, tino all' ultimo, all
5

adempimento degli obblighi conr

tratti dai plenipotenziari delle tre potenze alleate
;
ma ho ricevuto dal

generale messicano Zaragoza una lettcra , con cui e indegnamente mi-

nacciata la salute de'nostri malati, lasciati a Orizaba sotto la tutela delle

convenzioni. A questi fatti non vi e piii da esitare
;
marciamo a Oriza-

ba per soccorrere 400 de' nostri compagni ,
minacciati da un vile atteiir

tato, marciamo in loro aiuto al grido di : Viva 1'Imperatore!
II giorno dopo le tnippe si mossero verso Orizaba. II capitano di sta?-

to maggiore Capitan ,
comandante del plotone di avanguardia , seppe

che due battaglioni messicani con 4 cannoni c uno squadrone di caval-

leria
, voleyano impedirgli il passo : disperse lo squadrone , ucciden-

do 5 uomini, facendo 10
pri^ionicri

e prendendo 15 cavalli. L'infanteria

messicana si ritiro, e il 20 i Francesi occupavano senza resistenza Ori-

zaba
,
da cui il gen. Zaragoza era partito la sera innanzi con 4000

uomini e 8 cannoni. 11 21 il maresciallo di alloggio Lauriac uccise o feri

alcuni lanceri messicani, concentratisi avanti Orizaba. II 23 il gen. Gal-

vez dell' esercito di Zaragoza si arrese al gen. Lorencez con 300 uoinini,

spiegando la sua discrzione con Feffetto prodotto nell' esercito messicano
dal proclama del Generale francese, in cui dichiaravasi guerra al Gover-
no di Juarez, c non al popolo messicano.

II gen. Lorencez parti il 27 per Puebla, e giunse il 28 a Aculcin-

go, dove voleva posare una giornata prima di salirc i Combres
;
ma

dair aggressione del neniico fu coslretto a combattere, e dopo un vi-

vissimo fuoco prese quella formidabile posizione, alta 600 metri e bo-

scosa. Egli prese 2 obici da montagna e 20 prigionieri. II gen. Ar-

siaga ebbe una ganiba fracassata, che' gli fu amputata alia Canada.
II gen. Zaragoza non oppose resislenza alia seconda salita dei Com-
bres, alta 300 metri. Nel combattimento dei Combres i Francesi eb-

bero 4 ruorti e 28 ieriti. Non si conoscevano le perdite dei Messicani.
3. L'esercito francese, che consisteva in poco piu che 6,000 uomini

yalidi, procedeva spedito verso Puebla. Un batlaghone di Zuavi, giunto
a due o ire leghe da questa citta

,
verso cui era spedito a saggiar il ter-

reno e tastar il nemico, vide questo alloggiato su certe alture, dette di

Guadalupa , dove teneyasi pronto alia difesa, dietro trinceramenti e ba-

luardi, guarniti di copiosa ma ben mascherata artiglieria. Quegli intre-

pidi uomini, avyezzi a non calcolar mai il pericolo, senz'altro indugiare si

spinsero avanti a baionette calate per impadronirsene con colpo ardi-

to, senz'aspettare 1' indomane, c[uando doyea giungere il gen. Lorencez
col grosso delle truppe. I Messicani li lasciarono accostare alle lor difese

senza trarre un sol colpo; quindi ad un tratto li
sfplgorarono con un fuo-

co di moschetteria e di mitraglia cosi titto e rapido, che i Zuavi ,
deci-

mati, diedero volta addietro; ma, non reggendo loro 1'animo di mostrare
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le spalle al nemico, tornaronp furibondi alia riscossa. II numerq era

troppo sproporzionato,
e aiolti di essi soggiacquero, facendosi uccidere

sui cannoni del messicani. Allora fu d'uopo battere in ritirata. Un
corpp

di cavalleria messicana osb tentare di tagliar loro il passo ;
ma costo

cara tanta audacia
;
che i Zuavi lo sdruscirono si malamente da cessar a

que'
cavalieri la voglia di rifarsi alia prova. Le perdite de' francesi spno

diversamente apprezzate;
altri riferisce che furono un 30 morti e circa

altrettanti feriti rimasi prigionieri ;
altri affernia che furono in tutto un 300

uomini fuori di combattimento ;
ed i Messicani esagerarono tali perdite fino

ad un migliaio, cioe a numero maggiore di quanti fossero i Zuavi che

soli combatterono. Ma una particolareggiata corrispondenza al Times,
riferita dai Debats del 18 Giugno, proveniente da Messico, riduce a nul-

la le smargiassate, con cui il Zaragoza avea trasformato questo fatto in

una splendida vittoria , tale da fiaccare la potenza francese
;
la quale re-

lazione del Zaragoza fu per intero trascritta dal Moniteur di Parigi del

15 Giugno, e raostra chiaro, che gli agguati dei Messicani e la soverchia

temerita dei Zuavi francesi contribuirono egualmente al risultato, che per
se stesso non e gran cosa.

Giunto li presso il generale Lorencez, e raccolti i Zuavi, torno addie-

tro per poire ii campo ad Amozoc, e quivi aspettare gli aiuti condotti,
in numero di 3500 uomini, dal generale Douai, ed intanto vigilare a tu-

tela dei malati e dei magazzini lasciati ad Orizaba. Giunte in Francia
tali notizie, fu

risolutp
di spedire subito cola un rinforzo poderoso, che

forse tocchera i 12 mila uomini di diverse armi
,
cioe un reggimento di

Zuavi, un battaglione di Cacciatori, due brigate di fanteria, poi cavalle-

ria, artiglieria, e quant'altro occorre a rendere sicura la sollecita riuscita

dell'impresa a decisiva vittoria.

JMPERO DI RUSSIA. 1. La liberta religiosa de' cattolici e la Cancelleria Russa
2. Nuovi moti in Polonia 3. Riforme amministrative

,
e nomina del

Gran Duca Gostant'ino a Luogotenente reale in Polonia 4. Cospirazioni
socialistiche scoperte a Pietroburgo ; mcendii spaventosi in questa capi-
tale ed a Mosca.

1. La nomina di Mons. Felinski all' Arcivescovado di Varsavia, e le

parole di speranza, che egli ayea recato da Pietroburgo, aveano riaper-
to a fiducia in miglior avvenire molti cuori, e lenite molte piaghe che

gittayanp sangue. 11 pio e forte Prelato pose tutto in opera perche la

conciliazione fosse compiuta, esortando i popoli alia dovuta soggezio-
ne per le cose

ciyili
e politiche ,

ed instando presso i Governanti per
riveudicare alia liberta religiosa de' cattolici il rispetto de' sacrosanti
suoi diritti. Ma a poco ando il vedersi che le speranze erano spinte
tropp' oltre, e che il cangiamento d' uomini non era cangiamento di si-

stema
; e nuovi contrasti si levarpno fra il Generale Luders e Mons.

Felinski per le ingerenze di Polizia e le violazioni di Chiese e gl' im-

pacci recati perfino alle pubbliche preghiere. Di che ognuno potra esti-
mare la gravita, col solo leggere i documenti e le Corrispondenze che
recaronsi nel Monde, e che teste ebbero una giunta molto grave nello
scambio di lettere fra il Vescovo di Podlachia ed il Direttore della Com-
missione dei culti (Monde, 11 Giugno, n. 157). Onde si vede che
tutto contmua a procedere come gli anui addietro.
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2. Questo stato di cose esasperava i Polacchi
;
e nuovi tumulti, e forse

nuove sanguinose repressioni erano per accadere a Yarsavia nell'Apri-
le p. p. ,

se un ufficiale russo, un tale Alexandrqff ,
che sovrastava come

Direttore all'uffkio telegrafico, non avesse, a rischio della vita, mutatp
un dispaccio venuto da Pietroburgo al Liiders per ordinargli massimo ri-

gore di repressions; dove 1' Alexandroff sostilui che si procedesse colla

massima moderazione e dolcezza. Laonde le manifestazioni fatte nell' an-
niversario dell' 8 Aprile furono tollerate

,
e non s' ebbero a piangere nuo-

ve vittime. L' Alexandroff fu scoperto, condannato a morte, e per grazia
ai lavori forzati in perpetup nella Siberia.

3. Ma se negli ordini religiosi la
pplitica

Russa si mantiene inflessibile,

pare che abbia sentita la necessila di piegarsi a piu miti consiglr negli
ordini politici. Sul Giornaledi Pietroburgo dell' 11 Giugno fu pubblicato
un ukase, che nomina il Gran Duca Costantino, il quale e in fama di Prin-

cipe liberate, a Luogptenente del Regno di Polonia (Namiestnik); e il

Marchese Wielopolski a capo del Gpverno civile. Fino all'arrivti del Prin-

cipe, la soninia delle cose restera in mano al. Generate Liiders. QuanU>
alfe aKribuzioni del nuovp Luogotenente, un ukase dello stesso giorno,
di cui rechiamo i principali articoli

,
le ha cosi determinate.

Noi Alessandro II, ecc. Considerando la necessita di adattare I'am-

ministrazione superiore del nostro Regno di Polonia alle nuove istitu-

zioni ottriate a questo paese col Nostro ukase del 14 (26) Marzo 1831 ;

Considerando inoltre che impqrta definire rautorita del Nostro Luogote-
nente, edi limiti delle attribuzioni

dell'autprita civile nel regno, il pieno
potere sovrano per i nostri Luogotenenti in questo paese promulgate al

17 (29) Aprile 1818 non essendo piu consentaneo ai tempi present! ;
ab-

biamo decretato e decretiamo: Art. 1. II Namiestnik, in qualita di No-
stro rappresentante nel reame di Polonia, yi esercita ogni autorita, tran-

ne la legislativa. Alcuni casi sonp riservati alia Nostra decisione speciale
dai regolamenti in vigore, o specitieati nei Nostri ordini susseguenti, co-

me cjuelli che egli giudicherenbe necessario di sottometterci in ragione
dell'eccezionale lorp gravita. Art. 2. Mantenendo nel Regno 1'ordine, la

sicurezza e tranquillita ,
il Namiestnik eserce rautorita amministrativa

ed esecutiva per mezzo del Capo del
seryizio civile, e del Comandante

delle truppe, ed entrambi questi sono a lui subordinati in virtu di un re-

gplamento speciale. Art. 3/11 Namiestnik e presidente del Consiglio
d'amministrazione, qualyolta reputa cio opportune. Art. 4. La cancelle-

ria attuale del Namiestnik e abolita, e tutti gli affari amministrativi del

suo dicastero passano alle autorita competenti. Le corrispondenze che
concerneranno gli affari esclusivamente riservati al Namieslnik, o le sue
relazioni estere, saranno spedite p!a

cancellerie speciali ,
stabilite presso

la sua persona. Art. 5. La direzipne immediata del servizio civile nel

Regno appartiene al
Capo del servizio civile. Egli presiedera il Consiglio

d'amministrazipne, qualunque volta il Consiglio non sara presieduto dal
Namiestnik

,
e in caso d'uguaglianza di suffragi il suo yotp vi determi-

nera la maggioranza. Capo iminediato delle commission} di Governo ed
altre autorita civili

dellq stesso prdine, egli siede di diritto al Consiglio
di Stato e vi occupa fra i membri del Consiglio d'amministrazione il

pri-
mo posto. Art. 9. II Nostro Namiestnik nel Regno decide od esamina
tulti gli affari militari : egli solo e autorizzato a pubblicare i Nostri ordini
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supremi e gli ordini del giorno, relatiyi
a lutti i cangiamenti nell'ammi-

nistrazione
;
ad esercitare il diritto di grazia e cpnfermare le sentenze

delle Corti criminal! ,
nei limit! prescritti dalla legislazione in vigore ;

a

confermare le decision! che regolano i conflitti d'attribuzioni, a confer-

mare tutte le decisioni prese negli affari politici, sino alia promulgazione
di una legge definiliva a questo proposito; a prendere disposizioni defi-

nitive in tutte le question! , che cpncernono la forza armata, per quanto

spno
esse in rapporto coH'amministrazipne civile del Regno. II Nostro

Namiestnik esamina e ci presenta tutti i rapport! ,
rendiconli e afl'ari ri-

servati al Nostro giudizio supremo. Decide tinalmente tutte le cjuestioni
che il Capo del servizio civile in ragione della loro gravita giudicasse
necessario di assoggettargli. II Namiestnik puo abhandonare al Capo del

s-ervizio civile, in tutto e in parte, la firma degli alt! fatti in csecuzione

delle decisioni insertc nei process! verbal! del Consiglio di amministra-

zione. Art. 11.' Tutti i regolamenti relativi all'amministrazione del re-

gno di Polonia, che non sono abrogati dall'iikase presente, rimangono in

yigore. Art. 12.' II Nostro Namiestnik nei regno di Polonia e incaricato

deU'esecuzione del presente ukase che verra inserito nei Bullettino delle

leggi. Dato a Tsarskoc Selo, il 27 Maggio, 8 Giugno, 1862. ALES-

SANDRO .

4. Mentre si cerca di sopire il fuoco in Polonia, questo minaccia di

divampare in allissime fiamme la stessa Russia. Ftirpno scoperte a Pie-

troburgo, sullo scorcio del Maggio, cospirazioni politiche di scopo socia-

lista, per cui furono arrestate circa 200 persone, tra le quali un Generale
d' esercito e piu ufficiali

;
onde furono chiusi i pubblici giuochi di scacchi

d i Gabinetti di lettura e lescuoledomenicali de'soldati, dove pare che
la propaganda della rivoluzione avesse attecchito

;
ma questo non impedi

che molte stampe clandestine non venissero fuora a bandire la insurre-

zione, e preconizzare gli incendii spaventosi che consumarono, nei prim!

giorni del Giugno, intieri quartier! di Pietroburgo, sicche oltre a 100 mila

persone rimasero prive di tetto e d'ogni cosa, salvando a stento la vita.

II Governo bandi pene terribili contro gl'incendiarii ;
ma quest! non si

polerono scoprire, e proseguirono piu giprni
ancora ad ardere, dopo aver

annunziato quali luoghi erano destinati alia distruzione, che di fatto
,

all'ora posta, succedeva. Sicche al tutto e manifesto essere questa opera
d'una setta politica, che se ne vale a mandar sossopra ogni cosa.



I REAZIONARII
1

MANIFESTATI

Chi sa quanti del nostri lettori ,
letto appena il titolo dell' artico-

lo, iorceranno il viso o per rossore si copriranno la faccia ? Co-

me ! la Civilta Cattolica scende si basso ! La Civilta Cattolica spia

dei Pieraontesi ! Se non tace per coscienza
,
dovrebbe almeno ta-

cere per decoro.

Di grazia, lettor mio bello, non siate si correvole a condannarci.

Geremia Bentham
,
che s' intendeva d' onore mondano

, obbligava

tutli i cittadini a denunziare i misfatti e i malfattori : e quanto e

piu urgente questa obMigazione, quando il danno e si gra\e ! quando

si prepara sterminio ad una intera nazione !

Ma riel caso nostro vi e anche di peggio. Manifestare il vero col-

pevole e un liberare dall' accusa molli innocenti calunniati. E non

1 Siomo costretti ad accetlare questa voce un po'barbara da quella dura

necessita che comanda
,
a cose nuove vocaboli nuovi. In altri tempi i reazio-

narii non abbisognavano d'un nome proprio, ed erano semplicemente sud-

diti fedeli
,
armatisi alia difesa della patria e del principe. Ma poiche oggi

questi sudditi fedeli vengono condannati, come renilenti al governo di fatto
;

e divenuto necessario uh vocabolo particolare per non appellarli ribelli,

che sarebbe ingiuria. A mostrarli armati contro il governo di fatto, la lin-

gua del popolo, quern penes arbitrium est et ius et norma loqucndi, ci sommi-

Tiistra un vocabolo barbaro, per esprimere un concetto iniquo : e noi che

vogliamo essere intesi siamo costretti ad accettarlo.

Seric V, vol. HI, fasc. 296. 9 3 Lutfio 1862
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senlite voi o bisbigliare sommesso o inveire con violenza
, imputan-

do le stragi e gl' incendii qua a Monsignor De Merode o al Cardinale

Antonelli, la al Re di Napoli e ai suoi emissarii? Tutto il clero

viene accusato nell' Emilia, tutta la nobilta in Napoli : altrove i Ve-

scovi ,
e in Roma lo stesso Pontefice

;
cui non bastano a giustifi-

care ne gli ordini seven cli' egli ha dati
,
ne glL arresti falli dalle

sue truppe ,
ne la vigile polizia di Francia, che fiuta in ogni angolo

del piccolo Stato rimasto a S. Pietro. Menlre tanti innocenti sono in.

tal guisa straziati dalla maldicenza e dalla calunnia, vorreste che
,.

pel meschino riguardo di non comparire spia ,
noi ci trattenessimo

dal manifesiare il vero colpevole ?

No, viva Dio ! non saremo si codardi. E poiche abbiamo buono

in mano per provare I'accusa
,
denunzieremo francamcnle all' Italia

dov' e il cenlro della reazione. Sissignori : le reazioni si formano

in Torino ;
e il ceatro, il Club dirctlore, sla proprio negli ufficii del

Ministri. La prova vi daii un' evidenza quasi matemalica , appog-

giata ad uno degli assiomi nolissimi, sui quali il patriarca della fisi-

ca moderna appoggio tulle le teo-rie delk sua cosmologia. E chi non

udi quel grandc assioma : Ad ogni azione risponde uguale e con-

traria la reazione? Se voi non negate questo assioma, che da tutti

i dotti viene ammesso come fisicamente evidente ,
causa delle rea-

zioni debbono essere coloro che le producono colla azione provoca-

trice. Ponderate or voi, lellore, la condotta dei Ministri piemontesl

da 12 anni in qua : confrontatela colle condizioni del paesc e coi

suggejimenli del senno piu ordinario
,

delle leggi piu note della

scienza politica ;
e poi dite se quei Ministri non sembrano avere co-

spirato deliberatamente, per rcndcre impossibile la sospirala unila

italiaiia, col provocare universale e terribile la reazione.

Tre sono, chi mira a fondo , i seutiinenii che
, quasi molle mae-

stre, meitono in moio il cuore e le azioni umane. Infinia per nobil-

la
,
ma potentissima sngli animi volgari (

e sono i piu )
e la molk

dell' inlcressc : negli animi piu illuminati e piu rclti il giure divie-

ne quasi una divinila, che lulti padroneggia gl' islinti : sublimissima

poi Ira tulii e il sentimento religioso ;
ed insieme riesce fra tutti il

piu gagViardo, in quanto acceade ugualmenle e gl' intelletli piu illu-
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miuati cogli splendor! del ragionevole ,
e i cuori del volgo cogli

amori e colle speranze con cui gli esalta. Che cosa ordina la buona

polilica a chi si fa sopraccapo per condurre una nazione ? Ordina

che si faccia ognisforzo, affine di catlivare il favore pubblico all'im-

presa. Ordina per conseguenza che quei tre sentimenli fondamen-

tali, per cui tutto 1'uomo si muove, vengano non solo rispeltati, ma

chiamati a parte e interessati nell' impresa. E se in certi casi lutti

non possono avers! cospiranti , ottengasi almeno che alle ripugnan-

.ze dell' uno sieno contrapposte le aspirazioni degli allri.

Or qual fu la condotta di chi governd per quesli dodici anni il

Piemonle .? Se ayessero voluto di proposito deliberate provocare la

reazione di quei tre gagliardissimi affetli, non avrebbono poluto pro-

cedere altrimenti : tanto fu diretta la loro azione contro i piu cari

oggetli, universale contro ogni ceto di persone, infesta e ripugnan-

te nella maniera di provocarle e straziarle.

A dir vero, quest! pochi cenni interne a fatti si nolorii ed evident!

.baslerebbero per se a sdebitarci d' ogni altra prova : e quasi ne

sembra che il lettore voglia qui arrestarci fin dai primi passi, preoc-

cupando i nostri argomenti e dicendo : Gia.lo sappiamo. Pur

nondimeno siamo persuasi che, anche sapendo i falti, molli sono che

non li mettono in correlazione, e non s'avveggono quanta sia la stol-

tezza di chi per codesta via crede possibile padroneggiare gli animi

e foridare 1' Italia. Diamoci un'occhiata, toccando leggermente pochi

punti principal! ,
dai quali ciascuno potra fare ragione degli altri o

analizzarli e sviscerarli, investigandone parte per parte le circoslan-

2e parlicolari.

Incorainciamo dai prime e nobilissimo fra i sentimenti
,

il senti-

mento religiose. E notissimo il dello deiripocrita Machiavelli. Deve

adunque avere un Principe gran cura che .... paia a vederlo e

udirlo tutto pieta ,
tutto fede

, tutto unaanita ,
tulto integrita , tutte

religione. E non e cosa ,piu necessaria a parere d' avere, che

<( quest' ultima qualita 1.

1 Veggasi tutto il passo, che e tlegnissimo di quei yolpone, nel Principe

Capo XVII! (Opere complete, Firenze 1843).
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A cui consuona il documento del Guicciardini, die ad ogni gover-

nanle raccomandava di non mai toccare questa fibra delicatissima

nel cuore dei sudditi. Non comballete mai con la religione, ne con

le cose die pare die dipendono da Dio
; perche queslo obietto ha

troppa forza nella mente delli sciocchi 1. Capite, lettore, come la

pensavano i famosi maestri deH'empia politica italiana? E non erano

bigotti, vc' !

Or cliiunque conosce la storia di questi ullimi anni, dovra confcs-

sare die la eondolla dei Ministri piemontesi non merila in queslo la

taccia di Machiavellcsca, die piu d' una volta le fu appiccata dai suoi

detratlori. Oh no davvero ! Se avcssero voluto di proposilo contraddire

il Segrctario fiorentino
,
e oslentare luttocio die ha di piu nauseanle

al cuore c agli occhi del popolo i'empieta, non avrebbero potuto stu-

diare mezzi piu acconci. II linguaggio delta beslemmia, inlrodollo dai

primi anni nella socicla per la svergognata Gazzetta del Popolo, c

premialo in due dei suoi autori con Seggio di Deputalo, sail di grado

in grado fino alia camera dei Depulali, ove il Petruccelli dichiaro di

non conoscere il Dio di Pio IX
;

E qudlc die vi aggiunse orribil note

Lingua, se empia non e, ridir non puote.

Al linguaggio corrispose 1' opera : e la pubblica aulorita mossc guer-

ra in Torino ai due monumenti appunlo ond' era piu lenera la rcli-

giosa pieta deiTorinesi: al tempio del Sacramento, sforzandosi quasi

di cancellare la memoria di quel prodigio ,
a cui aveano reso annua

testimonianza da parecchi secoli tulle le generazioni di que' ciltadini;

e al tempio della Consolata, dondc furono espulsi quegli Oblati, che vi

fomentavano con lanto zelo la devozione alia Vergine Consolalrice.

Qual pro da tali persecuzioni alia causa italiana? Allrove si pole tro-

vare nel Clero il pericolo pel loro afFetlo legitlimo ai principi csau-

torati. Ma in Piemonle, dove dairautorita legitlima procedevano le

1 Opere inediie di FRANCESCO GTICCIARDIM (Firenze Barbera e Blanchi

1857, nei
RicordipoliliclCGLlil). All' annotatore sembra chiaro

, pag. 173,

che questo aforismo noii debba pregiudicare ai sentiment] religiosi del Guic-

ciardini. Ammlriamo la sua ingenuita.
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innovazioni, il Clero, se non tutlo per affetto, per senlimento almeno

di coscienza acceltava le nuove condizioni. Qui dunque 1' ostentare

empieta perseguitandolo, mirava solo a caltivarsi 1' equivoco affetto

degli animi fanaticamenle irreligiosi, disgustando, esacerbando tulli

coloro
,
clie colla fedelta al Governo accoppiavano 1' affetto al catto-

licismo.

Usciamo dagli avili possess! del principi di Savoia ed enlriamo in

Bologna, ove si da principio alle sacrileglie usurpazioni, gran pegno

di empiela dalo dal Governo alia rivoluzione ausiliatricc. Sacrilega

era per se 1' irnpresa, e bastava senz' altra giunta ad irrilare in tulti

i cuori cattolici ii senlimento di rcligione : laondc ogni dcttame di

prudcDza raccomandava agli usurpalori di fare almeno ogni sforzo

per colorire 1' imprcsa colla ipocrisia. E cerlo sel vedevano gli scia-

gurali, c in sullc prime n' ebbero qualche vclleila. Ma qucsta passo

ben presto, e si senli il bisogno di gittare al cerbero un' offa, per sa-

lollarne la rabida fame. All' invasione del lemporale si aggiunsc dun-

que 1'oltraggio allo spirituale. Ed alFmcho tutti i senlimenti del cuore

umano fossero nella nuova conquisla piu acerbamenle torlurali, si

adocchio la persona appunto, in cui pareano lulti concenlrali gli affclti

dei cittadini. Ammirato per le gesta del suo arringo diplomatico,

werito per la porpora cardinalizia, obbedilo per Y aulorila di Arci-

vescovo, rispettalo per la saviezza, la mansueludine
, reflicacia, la

dignita del comando
, incapaee per 1' accorlezza e prudenza di dare

appiglio a giuste impulazioni ,
il Cardinale Viale-Prela era in quclla

citta la visibile provvidenza del povcro ,
1' amore di tulti gli onesti.

Questa fu la \illima scelta a primizia della persecuzione : ed ailinche

ia spietatezza fosse congiunla colla villa
piii brulale

,
si ando a por-

largli i colpi dell'odio sacrilege sul letto appunlo di morle, ovc qucl

grande agonizzava. L' ultimo tralto di sua \ita fu la difesa dell'in-

nocenza nel suo Yicario : 1' ultimo colpo clie la tronco
,
fu la spieta-

lezza di quei persecutor!, clie glie lo slrapparono dalle braccia agoniz-

zanti. Dite, letlore, polea scegliersi o vitlima piii alia a commuovere

lulli i cuori caltolici , o congiuntura in cui apparisse piu solvaggia

Ja ferocia dei nuovi governanti ?
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Noi tocchiamo, come vedete, pochi tratti di un argomento infinite .

Supplile voi col richiamare alia mente le tant' altre vittime della teo-

fobia (come non ricordare il nome almeno di quell' angelo di Raven-

na, il Falconieri?). I sacrilegii dei teatri, trasformati dagli istrioni in

rappresentazioni ecclesiastiche, delle chiese, trasformate dai Pantaleo

in tcalri d' empieta : mirale la picta del popolo ora fuggire inorridita

dalle chiese profanate, ora accaicarvisi per fare ammenda ripara trice.

Entrale nei cuori di ciascun fedcle, assistetc ai domestic! interteni-

nienli, ascoltate le improcazioni conlro lante scelleraggini : e poi dite

se sia meraviglia die la reazione si prepari. Potea dubitarsi che si

facca gucrra alia Ghiesa, alia religione, alia coscicnza cattolica? Ep-

pure quasi 11 dubbio fosse slalo possibile ,
eccoli il memorandum dei

commissarii bolognesi proles (are altamenle che, nel governo del pre-

ti, essi odiano non le persone, ma i principii cristiani. Davvero che e

un lusso . ed ima ostenta/ione di empieta crude! e, da renderla, se

fosse possibile, ancor piii ridicola che scellerata.

Nelle allre parii dei dominii poniiQcii posleriormenle occupali ,

1' cmpiela non fu ineno evidente , ne mono improvvida. Diresti che

ai commissarii nuU'altro prcmesse che il dichiararsi persecutori della

Chicsa. QuarJi erano i bisogni, quanti gl'intcressi, quanti i prov-

vcdimcnii die doveano occupare i governanti, per annetlere durevol-

nicnlc le nuove alle antiche province ! Eppure tulto parve dimenti-

carsi, per concenlrare tutta 1'attivita di una rabbia inveterata contro

lutlc le. islituzioni religiose. Era coteslo un irritare il ceto piu influen-

le di quellc province; era un ladroneggiare conlro tutte le famiglie,

dclle quali erano ben poche che nei beni di Chiesa non trovassero

per alcuno dei suoi sostentamento c decoro
;
era una villa di rapaci-

ta indecorosa, che se la pigliava contro le mansuelc ed innocue spose

di Cristo
, spogliandole non pure dei doni di loro fondazione

,
ma

perfino di quelle doti, con cui le rispellive famiglie eransi, a cosi dire,

dissanguale, per procacciare ad esse tranquillo ed inviolato il sacro

riliro del chiostro. Or bene tutlo fu manomesso
;

e quelle vergini

innocenti, balestrate qua c coladi chiostro in chioslro, di terrain ter-

ra
, videro i loro beni

,
le loro doti

, rapinate da quel Governo che,

colla inviolabilita del domicilio e della proprieta ,
era vemito a por-
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tare 1'ordine c a congiungerc in un cuor solo tulle le genii ilalianc.

Si
,
a coteslo governo vanno debilrici della loro fame, del loro sten-

ti quelle vergini raminghe, die oggi fino in Roma vengono a slender

la mano ,
non trovando nei lone assassin! lauto alnieno di piela ,

quanta ne avrebhcro trovata nel cuore del Passatore, il quale-certo

non lasciava morir di fame gli osiaggi ,
die rapiva ai taglieggiati.

E le faraiglie impietosite, die sono costrelte a dotarle per la seconda

volta, onde salvarle dalla. morte, veggonole arpie del Governo dilu-

viarsi quei beni, che gridano vendetta in favore delle viltime e delie

famiglie spogliate. Cosi il Piemonte si procaccia 1' affello dei Mar-

chigiani e degli Umbri !

II sentimeuto religioso non e men gagliardo nella gen til Toscana,

ed e molto piu fervido nolle bollenti popolazioni delle due Sicilie.

Qual conto ne lenne il Piemonle? Anche qui se la prese di primo

slancio conLro due principi di S. Chiesa
;
ma proprio conlro quei due^

nei quali mancava aH'invidia o alia polilica ogni niotivo: giacclie

anzi, ai soprusi del leopoldismo e del giannonismo opponendo solio i

governi precedent! un petto di bronzo
, aveano inoslralo die la Chic-

sa non piaggia i polenti ,
non teme i pi-epotenii. Cosi la pubblica

ammirazione nc esaltava la magiianimila ,
menlre i poveri ,

i biso-

gnosi d'ogni maniera olieneano dalla loro caiiia ogni confoiio. Or

benei due supremi pasiori dei due Stali usui pati divenivano oggetlo

di grettc ed accanite vessazioni, appcua ii Piemonle \i slendeval'ar-

tiglio : vessazioni in cui quegli uornini di Slato non conlenii di mo-

strarsi crudeli cd ingiusti, comparivano ridicoli ed assurdi. E il Car-

dinale Arcivescovo di Pisa
, diehiarato mnocente , v^niva punilo col

baado
;
e ridomandalo dall' amore dei .popoli era res,iitiulo alia sua

Sede nelle ore notlurne ; quasi per far conoscere clie si facea giusti-

zia a malincuore, e clie un Governo armalo.lino ai denti paventava

1'inermc Sacerdole oppresso ,
e 1'amorotleJ popoli verso il Ministro

di Dio.

Ne altrimenti andava labisogna in Napoli, ove con isciocco altale-

nare di debolezze e dibarbarie, prima si dichiarava 1' Emiueutissimo

Riario libero affatto nel governo della diocesi: poi repentmamen-

te, eccolo, giltato in uivpiroscafo, condursi a Roma: ricluamato da
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Roma, con promcssa di libera amministrazione, torna coll'antica man-

suetudine e fermezza ad abbagliarc gli occhi dell' invidia : ed invitto

ai timori della piazza e alle lusinghe dei grand! , ripiglia la via del-

1'esilio, accompagnato dall'amore dei popoli die lo rimpiangono.

Ouesli due personaggi sublimi sono, a cosi dire, 1'emblema nei ri-

spetlivi paesi di quanlo ha di piu sacro il sentimento religioso ;
e

contro essi se la piglia 1'invasorc fin dai primi giorni, perche sappia-

no quei popoli a chi e per qual fine muovasi guerra dalla rivoluzio-

ne. Ai primi tentative corrisponde Intto il rimanente di quel dramma

luttuoso. Tullo 1'episcopalo e il clero, i santuariipiudivoti, le istitu-

zioni religiose piu care al popolo, tulto viene insultato, manomesso,

quasi per provocare quelle sventurale popolazioni ,
a cui si rimpro-

vera dai loro nemici il fanatismo della superstizione. Stolidi ! Ma

questo fanatismo , se vi fosse
,
non sarebbe egli appunto un motivo

politico die vi obbligherebbc a most rare almeno qualche riverenza

verso il ceto ieratico, in cui la religione s' incarna, verso i templi in

cui si pratica, verso le islituzioni con die pnbblicamentc si dichiara?

Se non die, amid sinceri della vcrita, avversi ad ogni non neces-

saria reticenza o dissimulazione, confesseremo die la sloltezza pie-

montese potea forse presentarc qualche giustiiicazione di cotesta sua

audacia nel provocare il senlimenlo religioso del popolo, ed ecco

quali potrebbero esserne le ragioni. La nuova conquista era frutlo di

lunga cospirazione con tutli i seltarii d'ltalia: e i setlarii, sia detto

honoris causa, non sono tntti picchiapetti e graffiasanti. In tal so-

ciela di commercio, ove il Piemonte comprava regni e coscienze, pa-

gandole con persecuzione e sacrilegii, il rispelto alia religione del po-

polo sarebbe stato lesivo del contralto di compravendita. Se dunqne
i Minislri fallirono ai precetli polilici del Machiavelli

,
si attennero

peraltro ai precctti di naturale giusti/ia nci conlratti : e sotto tale

aspetto i moralist! settarii dovranno riconoscerne la probita, e decre-

tare per tutti costoro il lilolo di galantuomo. Noi peraltro die non

cerchiamo adesso il merito morale del Piemonte
,
ma solo la vera

causa delle reazioni, credianio avere accennato fin qui quanto basla

per dimostrare die, se T irritare il sentimento religioso e do die ha

maggior forza nella mente degli sciocchi
, secondo il Guicdardini

,
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ossia (come noi diremmo) del popolo fedele, a scompigliare le pas-

sioni
, e a provocare le reazioni

;
i Minislri piemontesi hanno lavo-

rato da 12 anni a prepararle, e da Ire anni ad eccitarle con audacia

e costanza degne di miglior causa.

II fin qui detto vi mostra qual conto abbia fatlo il Governo pie-

montese di quel seritimento si profondo, si naturale all' uomo, si po-

tente ad eccitarne le reazioni, clie dalla religione \iene ingeneralo in

ogni cuore non disumanato, e che fra noi italiani e gcneralmente devoto

al catlolicismo, ancorche vi manchi talvoltaola chiarezza della cogni-

zione, o la vi\7acita dell'affetto, o la fedelta nella pratica. Cio nondime-

no, sia detto a \itupero dell'eta noslra, tanlo fecero gli empii col de-

clamare contro il fanatismo religioso, die governanti dissennati e

malvagi poterono sperare di calpestare impunemerite tutti i diritti

della coscienza cattolica. Tanto piu che nella sociela dei pan loro,

ove costoro \ivono continuamenle, in cui credono racdiiusa tutta la

sapienza sociale e tutta 1' opinione dominante, si dava per certo, la

credenza cattolica non essere ormai se non una superficiale remini-

scenza, senza forza di convincimenti, senza efficacia di operazione.

Avranno oggi imparalo dai fatti quanto fossero illusi in queslo giu-

dizio
;
e quanto per conseguenza riuscissero incompiuti gli elementi

del loro calcolo, e inesatta 1' equazione, con cui \oleano risolvere il

problema politico. Prima pcraltro die il fatto aprisse gli occhi al dis-

inganno, si puo comprendere die il cattolicismo non si facesse da

costoro entrare in conto, e die i diritli dei catlolici si calpestassero,

come incapaci ad esercitare qualsivoglia anche menoma forza nell'an-

damenlo della polilica italiana. E a questa boria sprezzante poleva

anche confortarli la mansuetudine e docilita del cristiano ,
arnmae-

strata dalla Chiesa alia pazienza e alia obbedienza
,
e

,
come nota

S. Gregorio, piu disposta a patire 1'oppressione die ad esercitare la

violenza. E do anche piu quando trattasi di mettere in pericolo Tor-

dine pubblico ;
la cui importanza a bene dei singoli ben merita ,

di-

ce S. Tommaso (de reg. princ. Lib. I, C. 6.) die sisopporli lalo-

ra una mediocre tirannide, si per non incorrere di presente lo scom-

piglio universale
,

si per non avventurarsi in appresso ad una tiran-

nide peggiore della gia combattuta. Gonoscendo questa indole della
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soeieta crisliana, e naturale die i nemici di lei poco ne temano le

reazioni : Se riusciamo una volta
, debbonodire, ad impugnare col

pugnale delFassassino lo sceltro del governante, noi potremo dor-

mire a doppio origlierc, senza temero per parte dei cattolici opposi-

zione tumultuaria. E questo a noi basta: die le doglianze di un di-

ritlo inorme sappiamo calpostarle senza ribrezzo.

Con tale persuasione agghmta alle precedent!, non abbiamo a

stupiro che il scntimento religiose della coscienza cattolica sia siato

e tultora sia cimentato a prove si iuiquc e tiranniche.

Ma come spiegare il non minore disprczzo dimostrato pel senli-

mento giuridico ? Credeano forso costoro pcrduta in Italia anche ogni

idea del dirillo, sicehe 11 violarla apcrtamenle , ripetutamente ,
im-

pudentomente , piu non dovesse dcstare sdcgno ed orrore?

Tanla eiionmla non la crediamo possibile : troppo e innato rielF uo-

mo il senlimento ginridieo, die scuote anche quegli animi, nei quali

Foliiisila deiringcg'no, o il manco di sludii e di riflessione, fa die al

senlimcnlo non coiiisponda il ra/iodnio allualc ed esplicito. Tale c

1'economia ddla Providonza in tutlala grande opera della creazione ,

specialmcnle doll'uomo ragioncvolo : a tulte le funzioni necessarie

alia vila o interim o esterna, addoppio ccrli impulsi istinlivi die sup-

plisscro noi piu deboli al manco di raziocinio
,
colalche riuscisse im-

possibile alia malvagila o alia slupidezza Fopporsi efficacemente ai

discgni della Provvidenza. E quanto piu una funzione era necessa-

ria a consenavne 1'opera. lanto piu gagliardi furono gl'istinti, posti

In giuooo dalla Provvidenza per anmcliilare i contrast!. Gagliardi

percio gli appelili del cibo, secondo che ne cresce il bisogno : gagliar-

do 1'appelito della propagazione , perche la specie umana non possa

estinguem : gagliardo FafYclto dei parent! verso i figli , piu die dei

figli verso i parenti , perche piu imporla alia consen azione della fa-

miglia : gagliardo Famorc della gloria , perche spinga ad ardue im-

prese : gagtlarda Fambizione di governo , perche senza governo non

vi sarebbe societa. Insomma prendete qual piu vi piace tra le fun-

zioni dell' uomo ragionevole , sempre troverete la ragione die guida
armala da nno sprone di appetite die incalza. Qual meraviglia die

anche al regno del diritto vada congiunto un seniimenio istintivo e

indeliberato che lo prolcgge c lo assicura?
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Se vi e elemento necessario all' umana esislenza, 6 certemenle la

riverenza al diritto : la quale puo quasi dirsi la morale esislenza

dell' uomo. Giacche se uomo dices! 1' animalc ragioncvole , negare

la ragione vale altrettanto che negare 1'essere d'uorao. Or la ragio-

ne tulta sta nella cognizione delle proporzioni : c puo dirsi die la

ragione comprende le proporzioni delle relazioni, come V inlelligenza

comprende 1' essere delle cose. Ed ecco perclie le relle proporzioni

formano per 1'uomo un incanteskno. Dovunque noi veggiama e sen-

tiamo proporzioni ci sentiamo1

rapid : rapili dalle proporzioni d' una

statua, di u*ia fa^ciata arclutettonica, di un concerto musicale, di

un canto poedco, di una dimostrazionc geometrica. Donde ijuel ra-

pimento, q^iell'
estasi ? Dal senlimenfo di proporzione fra le varie

relazioni.

Or dilemi, il diritlo donde risulta se non da proporzione di rela-

zioni sociali? La proporzione delle azioui del suddilo in orcline al line

sociale, richiede il diritto di aulorila : la proporzione della crealura

al Creatore, coslituisce 1'idea del diritlo di queslo, e del dovcre reli-

giose di quella ,
e cosi via via ogni allro diritto. Calpeslaro cotcsle

proporzioni, cotcsti diritti e doveri, e propriamentc un rinnegare la

ragione. Qual meraviglia die a colesla ncgazionc ,
a cotcslo suici-

dio dell' uomo interiore
,
la Pro\ videnza abbia accoppiato un orrore-

naturale ? Quest' orrore non impedira certa-menle la prevaienza or

di questa or di quell' altra passione nelle persone singole. Ma quc-

ste sono svariatissime e mutuamentc si combaKono, e pcro mai non

producono una reazione universale : laddove la ragioae e in tuttl

conforme, in tulli produce un mo\imcnlo armonico, in tulti, se \en-

ga impugnata, produce ripugnanza, irrilazione, disprezzo ;
e lalora

anche in quei medcsimi, cui ne riesce giovevole la violazione. Laon-

de gli stessi Piemontesi eke usufrutluarono il tradimcnto, detestano

e disprezzano i Iraditori
;
tanto e il senlimenlo d' orrore naturato

nell' uomo contro i violator! del diritlo.

Eppoi, chi non sa ,che dal diritto vicne costituila la societa, iuris

commmione sociata? Rinnegato il diritto, addio societa: essa neau-

che e piu possibile. Potranno costituirsi masnade precariamente

congiunte dair interesse : quesle potranno maneggiare con una mano
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i negozii di dare cd averc ,
tenendo sempre Y allra sul revolver o

sull'elsa della daga per guarentirli colla forza. Ma societa umana,

ove la volonta operi liberamente sotio la guida dell' intelletto
, so-

ciela, ove la ragionc govern! c trionfi, societa, ove sia tranquilla la

pace sopra base immutabile
, questa , abolilo il diritlo

, non e piii

possibilc. E come otterra il principe parle della riccliezza dei sud-

diti colic gravczzc, se il diritto non li persuade a pagarle? Come si

conservera dai magistral! la pace fra i ciltadini, se la senlenza non

e tcnuta per autorevolc fra i litigant! ? E chi impedira il mio colons

d' invaderc il tuo fondo Hmitrofo, se sulla pielra del termine non ve-

glia 1'idea della giustizia? Togliete questa idea dalla societa, e dite-

mi che allro clla prescntera, se non la moslruosa societa dell' Hobbes,

la sociela di odio universale, bellum omnium in omnes ?

Sicclic avendo Dio volulo 1'uomo, voluta la societa, voluto in es-

$a 1'ordinc e la pace, dovette ispirare tal senlimento giuridico negH

uomini, die, tranne caso ccccttuativo, la violazione dell' ordine ec-

citasse ribrezzo ncl scntiracnlo, anche per chi non vedea Ic cause nel

raziocinio.

Se dunquc il Piemonlisla avesse calpcstato il dirilto in ogni sua

atlincnza, e chiaro die da tulle le parti della penisola, in tutti i ceti

di persone, coloro
,

cui non puo o imporre coll' aulorita o vincolare

colla ragioric . dovranno insorgere con ripugnanze indomabili ,
cia-

scuna dellc quali rincrudira tulle le piaghe e le rendera insanabili.

E questa reazione, questa rivolla dell'iiomo ragionevole contro i

violator! (k\ dirilto e lanlo phi certa
, quanto e piu notorio quel

grandc assioma, ripeluto mille volte agli italiani dal Romagnosi, che

ogni dirilto e di natura sua irrefragabile ed esecutivo : che per con-

segucnza al diritlo e naturalmenle suborclinata la forza : che per

ulleriore consegucnza chi uniscc diritto evidente e forza prevalenle,

i' spinlo quasi invincibilmente alia reazione contro 1'oppressore.

Unite insiemc ingiuslizia enorme, palimcnli inlollerabili, diritto a

riscuotersene, forza di tiilto il popolo concorde
;
c dite se e possibi-

le, supposla per parte dei Piemontesi una grave oppressione, che il

popolo italiano vi si rasscgni e non si desti alia riscossa. Or questa

supposizione e ella un sogno o un fatto? Date intorno un' occhiata e
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vedele qual diritlo vi abbia che non venga continuamenle , acerba-

mente
, impudentemente violate. Del diritto religiose non ne parlia-

mo: 1'abbiamo considerate nel paragrafo precedente. Parliamo solo

dei politic] ,
dei civili

,
dei domestic]. Almeno i primi parea doves-

sero riuscire inviolabili , essendosi fatta in nome di questi principal-

menle la rivoluzione.

Or bene che cosa fu pei mestatori di Torino lo Stalulo? II Conte

di Cavour

imus

Qui fuit in Teucris ct sefeantissiwus aequi .

arraftava appena il suo portafoglio, egia si dichiarava per le misure

estrakgali: ed affinche meglio si capisse la forza di qucsta minaccia,

dichiarava pochi mesi appresso che il suo Ministero era un partito.

E veramente d'allora in poi il Piemonte fu governato da un parlito,

e per conseguenza con ispiriio di parte ; spirito che e propriamenle

T antipodo dell' equita di un governante , incoinpossibile colla unila

dei diritti politici e colla uguaglianza di tutti avanli alia legge. Qua-

li conseguenze dovesse avere un si scellerato principle, e inutile il

dirlo, mentre parlano cosi eloquenli i fatli
, spiegati negli ullimi

giorni della sua vita dal Ministro medesimo, quando fece al parla-

niento quella ultima confessione generale (e i preti aposlati che vi

sedeano, gliene avranno data 1'assoluzione) : lo ho cospiralo per do-

dici anni. Un Minislero-partito che cospira, vede ognuno con qual

giustizia debba governare. Ogni nuova elezione melteva in campo
da un late i Conservator!

,
fidenti nel lore diritto, colic arm! della

lealta, d'un nome riverito, di una probita intaminala; dall'altro tut-

to il parlito della rivoluzione armalo delle note sue arli e violenze
,

al cui servigio il partito-ministero melteva tutte le forze quasi insu-

perabili dello Stato. Vedete uguaglianza di lutti avanli la legge !

Eppure tal era pei conservator! il buon sense del popelo, 1' evi-

denza del diritto, la santita della causa, 1'interesse nazionale, che il

Ministero dove temere un momento la sua disfatta : ed allora fu che

si ricorse a queH'ultimo ripiego di sbandeggiare i preti, tutti incari-

candoli di anime, e di promuovere inchiesle parlamentari per trovar
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titoli ad escludcre cogli altri preti molli laid. E con qual success^

si procedesse, fa dichiarato solennemente al cospetto di tutta Europa

da quel deputato die In un lucido intcrvallo diceva, or sono due an-

ni : Questa Camera non rappresenta il paese, perche una parte, e

forse la piu numcrosa, non corita fra noi pure un rappresentante.

E a questo detto si ingeimo rispondeva come eco il Minghetti : Noi

siamo lutti rivoluzionarii.

Mancava solo die 1' abolizionc d'ogni diritto politico venisse ardi-

lamentc, formalmcnte bandita, sicche non rimancsse alcun dubbionon

lasciarsi spcranza alia coseienza, al scnso conaune, alia probita natu-

rale di salvarne almeno i prindpii: e a quesl'ullimo atto del sacrifizio

si arrivo, gridando solennemenie inaugurate ildirillo novello. Ricor-

dalevi come sia nullo ogni diritto die non si appoggia alle ragioni im-

mutabili di natura
,
e alia forza potcntissima dclla coscienza e della

religione ;
e comprenderete qual dirilto possa nasccrc quando gli an-

tichi prindpii si sono aboliti, e qualc speraresi possa fermezza da un

Governo die, come dianzi vedemmo, e giunlo pcrfino a rinnegare

colla rdigione dei padri suoi e eld suo popolo il Dio dei caltolici, il

Dio di Pio IX. Per cosloro diritto novello e abolizionc d' ogni diritto,

sono sinonomi.

Come vcdelc, letlore, dodici anni di un Ministero~partito die co-

spira, hanno condotto il Piemonlc, per confcssione pure dei cospira-

lori mcdesimi
,
ad una rapprcsenlanza nazionale die non rappresen-

la. Ecco do die si appella dal liberalismo ugualianza nei diritti po-

litici ! E \orrcstc die negli uguali oppress! la molla del senlimento

giuridico, compressa per dodici anni con si violenta tensione, non

reagisse continuamenle ?

- Ma questo, direte, fu solo in Piemonte

Sebbene, no
;
yoi

, letlore, noi direte, die non sictc una talpa : &

ycdele benissimo e uclite dire da ogni parte, die fra tulti gli Stall

onde e intarsialo il regno d' Italia
, gli Stati ercditarii stanno meno

male degli aliri
;

si perche il passaggio dalla liberta all'oppressione

fu cola preparalo a poco a poco ;
si perche clelle gravczze e dei pa-

timcnli ebbcro pure qualche compenso, ncl proconsolare dominio da

conquistatori die esercitarono sui popoli piu svenlurali : simili in da
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al Popolo-Re, che dal Campidoglio lencva incatenata la terra
,
e si

riscattava dalle vessazioni del suoi Cesari brutal!, correndo nei suoi

proconsoli a sacckeggiare le province cattive.

Cos! il Piemonte puo essere talora invidiato dai popoli conqui-

slati : i quali dalla quiete di un ordine, imperfetlo se volete-, ma ba-

stevole ad assicurare la vita
,
I'onesla , .gli averi e una crescente

-agiatezza, passarono repentiaamerite, non gia alle lotte parlamentari

deiduegrandi pariiti, nelle qualiji conforterebbe forse qualche.spe-

ranza di \ittoria
;
ma all' oppressiane del partito conservatore e cat-

tolico, sotto quello dei traditori della patria e dei distruggitoi
l

i del-

Tantico diritto e fondatori del nuovo. Cotesti popoli dimque non solo

perdettero 1'antica autonomia
, aggiogali per forza al carro del Pie-

monte
; non solo non ottennero, uguali per tutti, i diritti dello Staiu-

to
, gia infeudati anche in Piemonte al partito-ministero ;

ma tutte

queste perdile le fecero in un attimo, senza la misera consolazione

di andarsi preparando, coll' assuefarsi successivamente alle offese, o

di compensarsi dellc perdiie sofferle col rapire. ad allri piii svenlu-

rati. In un atlimo le casse dello Stalo furono vuotale. In un altimo la

polizia del parlilo Yincitore grido ed esegui il Mae metis I In un attimo

si videro gareggiare General!
,
Ministri , Diplomatici per la priorita

del tradimento, affine di ottenere la preferenza nei 30 danari. In un

attimo incomincio il saccheggio dei Capolavori nei rnusei d' arte e

nelle biblioteche, nelle chiese, nei cenobii. In un atlimo fucilazioni,

bombe, carccri, incendii, senza aver mezzo da richiamare o gua-

rentirsi. Insomma ruguaglianza nei -diritli politici, die tutti i popoli

d' Italia dovea fare liberi ed italiani, a iutti tolse Tautonomia, lull! H

trasformo in ischiavi dei Piemontesi. Se dunqiie questi ultimi gia

rano offesi nelle fibre piu sensitive del sentimenlo giuridico, per la

prepotenza del governo-partito, con qual violenza debbono reagire

queste fibre medesim^ negli altri popoli, oppress!, ad un tempo e dai

governo-partito, e dall' insolenza dei conquistatori?

E che diremo di quell' altra vessazione antigiuridica , per cui tutti

i loro codici, i loro eserciti, le islituzioni amministrative e giudizia-

rie, le forme di pubblica istruzione e perfino il linguaggio ufficiale r

tutto venne piemonteggiato, stendendo cosi la vessazione in tutti gli
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andirivieni della vita civile? Qui, leltor mio, a descrivere I'irritazione

continua che dee prodursi nei popoli da codesto despotismo ugual-

mente barbaro e stolto, la penna e la parola non bastano : uopo e

ricorrere alia vostra immaginazione, al vostro cuore, alia vostra

esperienza. Iramaginate voi qual vita sia quella di un cittadino, spo-

gliato cosi di quella autonomia, con cui vivea nelle lunghe abitudini

conlralte tin dalla culla. Ad ogni passo che da nel labirinto della

vita sociale, eccolo in faccia ad un minotauro novello. Vuole cducare

i figli? Le antiche istituzioni sono soppresse, le nuove sospelte.

Vuole islruirli? Ma in quali studii e qual camera dovranno prende-

re, per riuscire graditi ai nuovi padroni? Yuole affiltare i fondi? Ma

di grazia, quali sono le nuove forme giuridiche, quali le ghcrminelle

da tcmersi, le cautele per guarentirsi ? Avea fatlo assegnamenlo so-

pra fidecommessi e maggioraschi? II Piemonte non li riconosce c la

famiglia ne sara mezzo spogliata: rifaccia dunque i suoi conli, aguzzi

la lesina e viva a stecdietto. Vuole intentar lite ? Ma gli avvocati

non conoscono il nuovo codice : si chiamano gli avvocati dal Pie-

monle per le cause di lutte le province annesse. Vuol prendere una.

professione ? Ma quali sono le licenze da ottenersi
, gli oneri da pre-

vedersi
,

le spese delle patenli? E i pagamenti come li fara? La me-

neta antica ha perduto meta del valore; i rapporti della nuova

coll' antica gli sono ignoti. Tutto insomnia nella vita novella e un

urto, e per lo phi ingiusto, contro le antiche abitudini : lutlo gli ri-

corda die egli obbedisce e il Piemonte comanda
,
tutto gli addita le

glorie passate, 1' avvilimento presente. Fu autonomo ed e soggetto:

ebbe una capitale cogli splendori d' una corte, coi centri di ammini-

strazione, coi monumenti di arte e di grandezza; ed ecco la capitale

trasformata in capoluogo ,
la corte in palazzo di giustizia ,

le arami-

nistrazioni trasportate in rimota periferia, dove una burocrazia lenta

e parziale or seppellisce i memoriali, ora ignora gli affari, ora mal-

tralla i dirilti
,

ora disprezza il forestiere. E voi volete che cotesto

popolo sia contento ?

Certamenle non mancheranno dei Focioni giornalisti ,
che predl-

cheranno contro 1'amore del campanile, e degli eroi bene ingrassati

dal Governo che sagrificheranno generosamente alia unita italiana
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le grettezze del municipalismo. Ma la scena teatrale dura poco ; e

all'abbassarsi del sipario 1'attore ritorna alia natura, e sente il vicl-

no invece di vagheggiare il lontano
;

sente le privazioni palpabili

invece d' innamorarsi d'idee, e 1'ultimo termine e poi sempre quelto

di deteslare quelle no\ita, che non hanno per se altro diritto che qud
della forza.

Vero e die un certo numero dei suoi traditori, assisi al banchetto

minisleriale, mangiano col parlito vincitore. Ma quanto son pochi ri-

spetto ai molti che digiunano ! Quanto indigesli quei bocconi, amah

reggiati dai rimorsi del tradimento, dal disprezzo dei concittadinK,

dai timori di un gambelto : sicche quei medesimi che favoreggiano

i nuovi ordini, sentono elementi di malconlento in quegli ingiusti

acquisti, di cui provano il rimorso e 1' obbrobrio. E poi fra eoslorcv

che pur ricevono un premio, saranno molti quei che lo Irovino pa?i

al merito? Se radice d' ogni lor fallo e 1' orgoglio, vi pare probabile

che 1'orgoglio si trovi onorato ed arricchito abbastanza
;
al confronto, ,

specialmente, dei piu onorati e piu ricchi? A tulli cotesli germi di

sdegno e malcontento, resisterebbe in un ordine di giusta societa la

forza dell' uomo ragionevole. Ma soppressa la persuasione e la rive>

renza del diritto, chi rimane a far contrasto a tante passioni in favore

di quei pochi governanti , che professano di violare perpeluamente

ogni ragione?

Diritti internazionali, diritti polilici, diritti civili, diritti domesticiv

tutto, come vedete, cospira nel cuore dei popoli a provocare reazione

contro 1' improvvido e spietato governo. Qual meraviglia dunque che

quella classe appunto, a cui le idee del diritto sono piu famigliari, dia

oggi nell' Italia meridionale quei curioso spettacolo, che mai non sap-

piamo essersi rappresentato in altrerivoluzioni? Lo raccontavano nei

giorni scorsi i pubblici fogli : in Napoli, in Palermo tutta la classe

dei causidici d' ogni maniera (eccettuati solo circa 200 sopra 3 o

4000) ricuso di presentarsi nei tribunal!, e diede il primo esempio,

di sciopero in questa classe si rispettabile , per protestare contro

1'enormita della yessazione piemontese. Eppure quei ceto non suoie

esse^re ne soverchiamente affezionato all' antico, ne avverso alle ia-

novazioni politiche. Ma lant' e: 1' oppressione, T ingiustizia, quaucfo'

Serie V, vol. Ill, fasc. 296. 10 3 Luglio 1862,



146 I REAZIONARII MANIFESTATI

giungoao a certi eccessi, inconlrano qnella arena, a cui s' infrangono

tutti i flutti, T universale sentimento giuridico.

Aggiungete a queste ragioni di diritto quelle di affelto e di inie-

resse. Immaginalevi quell' uom medesimo die teste vedemmo urlare

ad ogni pie sospinlo in qualche spina, che gli punge le fibre del sen-

limento giuridico, lottare adesso conlro le raille vessazioai, ond' e

siraziato negli interessi : lo vedrete proprio come un Giobbe cadente,

piagato colpo su colpo da tutti i travagli che possono cimentare 1' in-

teresse e 1' affelto. Uscito appena dalle colfri noltume
,
sedeva colla

famigliuola all' asciolvere : ed ecco il suo campagnuolo recargli no-

lizia di nuovc imposle sui fondi
,
die 1' esattore viene a riscuotere.

Mentrc sborsa la pccunia (adhuc eo loquente) sopravvienc il precetto

che intima la leva mililare al figlio maggiore. La povcra madre fa-

cea le disperazioni, e solo cominciava ad acchelarsi, pensnndo allo zio

prele die conlribuira un capitaluccio per salvare al nepote la \ita e

la coscienza. Ma oliimc! (adhuc eo loquenlc) ecco il giornale uffi-

ciale die porta sopprcssione della collegiata e confisca dellapreben-

da : sicciie lo zio invccc di dar sussidii dovra riceverne. Converra

ricorrerc alle econoraie domestichc : ma oliime ! si notifica in questo

punto 1' espulsione ddle religiose dal loro Convenlo di . . . . ove la

figlia primogenita riposava da pochi anni lieta e sicura : ed eccola

.giungerc inaspettatamente secolarizzala a suo dispetlo, a crescere il

numero ddle bocchc nella straziata famiglia : e mentre in ta! guisa

ogni nuovo corrierc reca nuovi disastri, in ogni casa del vicmato, in

ogni famiglia dei congiunti, sventure consimili gittano ora il terrore,

or 1'affli/ione, or la penuria.

Povere popolazioni! Ricorderanno ora forse le antiche querele

conlro il governo dci preli, controilsuooscuranlismo, conlro quella

pavalisi stazionaria per cui era immobilizzato, in mezzo ai progress!

di un secolo die in lulte le carriere corre avapare. Ohcorrete, cor-

rele ancor voi e progredile col secolo ! Le innovazioni oramai non vi

mancano : ogni giorno cade qualche pie Ira dell'antico edifizio, e guai

a chi e sotto! ogni giorno qualche nuova istituzionesi introduce, e

guai a chi resisle! I cagnotti del governo-partito hanno uu fiujo da

Jbcacchi. Non basta die siate oppressi , bisogna esultare dell'oppres-
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sione, bisogna soffocare il crepacuore , bisogna accendere luininarie,

bisogna denunziare da spia per non cadere in sospetto. Tutto e nuo-

YO nella sociela :

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo, ,,

e quando tutto si rinuova, lutto 1' anlico dee necessariamente dissol-

yersi, e tutte le antiche affezioni pungersi, rivollarsi, hrviperirsi.

E in un paese ridotlo a lal condizione si ya cercando la causa del-

le reazioni?

Via, yia, lettore : chi le cerca non yuol trovarle : quando tutti i

pensieri della mente sono tprmentati colla bugia, iutli i senlimenli

di giustizia offesi da chi dovrebbe difenderli, tutli i piu gravi inte-

rcssi abbandonati al latrocinio dei prepotent! ;
un popolo ridotlo agli

cstrcmi
,

si scuote fmalmcnlc
,

e si ricorda eke in nomc della sua

sovranita fu in\1tato a ribellare contro goyerni paterni ,
solo perche

1'amore del padre non riusciva a correggere la nalura dell'uomo. E

vorreste die giunto a cotesta sovranita iuaspcltata ed irragionevole,

cotesto popolo si rassegnasse a padroni illegillimi chc lo trattano da

.schiayo?
1

No, no
;

la cessazionc della reazione non e possibile : sarebbe un

assurdo contro la legge neutoniana. Se ad ogni azione dee corrispon-

dere uguale e contraria la reazione; quella azione piemontistica die

ha compresse e comprime perpeluamente le tre molle potentissime

del cuore umano, religione, giustizia, interesse, continuera a proyo-

care tutti i popoli d' Italia, finche non conduca o alia vittoria dei

principii o all' ultimo sterminio della societa e della patria.



DOVERE Dl BENEFICENZA
}

NEI PRIVATI

Motivo del trattarne.

Yedcmmo l che per oltenerc la bcueficcnza propriamcnte socialc

tre influenze sono neccssaric : il private che largheggi ,
la religione

che ispiri, 1'autorita pubblica che coordini. Dobbiamo ora conside-

rarc il nalurale andamenlo, in cui si compongono queste tre influen-

ce, e i danni che risultano dal violarnc le Icggi. Incominciamo dal

ooiisiderare la beneiicenza privata, domandando in primo luogo quali

speranze possa avere la miseria di ottenere sussidii dalla pieta del

privati, abbandonala a se stessa.

La speranza ,
a dir vcro, nella condizione presente della natura

corrolta, sarcbbe, come abbiamo vedulo altrovc, assai poca : giac-

he oscurali nella ragione i principii ,
nella memoria le tradizioni ,

nella volonla 1'impcro del giusto, nei costumi le abitudini di fra-

Icrnita umana
,
era naturale die ogni forza prevalcntc sotlentrasse

al diritto: e che la debolezza e la sventura si trovassero ridotle

<ad implorare, come beneficio supremo, il giogo della servilu do-

mestlca.

1 Cmltu Cattolica, Serie V, vol. II, pag. 641.
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Ma se tal fu la sorte dei miseri nella nalura guasta, cio non toglie

che la nalura primigenia ,
anche prescindendo dalla clevazione alia

grazia, somministrasse argomeriti potentissimi a stabilirc fra gli no-

mini im certo ragguaglio di agiatezza, migliorc assai di quello chc

vanno oggi sognando comunisti e socialist!. Costoro, nel delirio del-

1' ignoranza, scambiando 1' uguaglianza specifica della nalura che in

tutti e la medesima , coir eguagliahza individuale che non esisle
,

giacche gli aggiunti alia nalura sono svariatissimi in ciascuno
,
vo-

gliono pareggiare fra se, per tilolo di giustizia e nei diriiti, quegl'm-

dividui, cui la natura ha in mille forme e gradi diversificali. La

vera natura all'opposto in queste varieta stesse, ordiriando i pensieri

e gli affetti ,
ha sparso i germi di quella carila umana

,
che alia di-

versila delle condizioni sopperisce coi volontarii sussidii.

Allequali ragioni giova il dare un'occhiata; perche, sebbene nclla

corruzione presente della natura esse non otterrebberol'effetto disegna-

to dal Creatore; pure trasportato 1'uomo, merce la Redenzione, nell'or-

dine soprannatiirale, riacquistano mediante la grazia molta di quella

cflicacia, die doveano a^ere nel primo disegno del Creatore : e cosi

meritano d'entrare in conto, quando un governanto si mette a cal-

colare gli elementi, con cui puoassestare nella societa cristiana 1'or-

dinamento economico.

II.

Di/ficolla che prcscnla a prima vista il dirillo di propriela

E il primo argomenlo puo dedursi dalla ragione stessa di pro-

prieta, attentamente ponderata nella provvidenziale sua istituzione. A

prima vista chi sludia la propriela e quasi lentato di credere, chc la

Provvidenza abbia circoscrillo 1'uomo in un labirinlo inestricabile.

Conciossiache se il dritto di proprieta si fonda sulla necessita del

lavoro , la necessita stessa del lavoro richiedc libero d' ogni appro-

priazione il terreno da lavorare. Da un lato dunque la proprieta o

uno stimolo all' attuosita dell' iioino ,
dalF altro essa ne apparisce un

oslacolo.

L'uomo in effetto, mancandogli il lecco del guadagno, secondera

la ripugnanza alle fatiche gravose: e i piu solleciti, avidi, forti sfrut-
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teranno le produzioni spontanee della terra, lasciando agli allri fame

e poverla. A queslo abbandono rimcdia efficacemente il dirilto di

proprieta ,
raedianle il quale ehi semina faticando ha sicura la ri-

compensa mietendo. Questa sicurezza peraltro ben fa che i proprie-

larii lavorino, e lavorando arricchiscano, ma oon toglie dal mondo la

miseria. Mercecche, stabilila in compenso del lavoro la proprieia r

piu crescc il lavoro piu cresce la proprieta : crescendo la proprieta

in alcuni, scemano le soslanze appropriabili dagli allri-, o come di-

cono la comimione negaliva. I proprietarii duuque arricchiscono e

Iraricchiscono : ma chi non giunge ad impossessarsi d' un capilale

e ridotto a peggior condizione di prima. Ed ecco nascere accanto

ai grancli proprietarii la classe dci proletaiii. Se questa rispelta il

dirillo dci primi, potra csserc ridolta allo slento, alia morte di fame:

il che non scmbra chc cnlrassc nei disegni della Pro\videnza, quan-

do creo la terra per I'uomo. Se all'opposlo non dee morire di fame^

debbe avero un dirilto a prendersi T allrui proprieta : seppure non

vogliamo dire che il proprielario abbia il debito di sostentarlo, ossia

abbia dovuto faticare per allrui invcce di faticare per se. Queslo sa-

rcbbe appunlo un iiiveriimento dell* ordine naturale : il proprietario

condannalo a falicare per allrui
,

lo scioperalo aulorizzalo a \ivere

coll 'allrui fatica.

In poche parole : la proprieta induce a falicare, ma sollrae al pro-

lelario la spcranza di acquislare : abolita la propriela ,
il suolo ri-

manc infecondo
;

i forti ne micleranno i frutli sponlanci ;
e ai debo-

li chc cosa reslera ? Queslo e appunlo il qucsilo ,
al quale debbono

rispondere le due scuolc econoniiche
;
ma la risposla a questo come ad

ogni altro qucsilo economico, sara contraria nelle due scuole opposte.

III.

Questa difficolla svanisce, se col dritto di proprieta si ammette

il dovere di Beneficenza.

La scuola eterodossa
,
non potendosi fidare

(
come al trove dime-

slrammo) dell' allrui coscienza, dovra, per assicurare la soddisfazio-

ne dei proprii bisogni , appoggiarsi ai proprii dirilti : e ripigliand^
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II secondo argomento ppcanzi spicgato ,
(lira ai povcri : La Provi-

denza non vi creo a morir di fame : dunquc avete diritto ad ottenere

il necessario. Or ogni dirillo e essenzialmente eseeutivo, ed ha a

suo servizio la forza. Dunque per avere il necessario voi potete ri-

correre alia forza. Ma se non torrete agli abbienti, Yoi morrete di

fame
, giacche costpro '-spontaneamenle nulla danno : dunque avete

diritto di pigliarvi T occorrente. Son essi quelli ch'e vi derubarono ,

appropriandoselo (la propriety c est le vol) : voi non fate che ri-

scuotere la reslituzione.

L' economia eattolica, riconoscendo la forza della coscienza, non ha

bisognq di arraare le bracda alia rapina. Essa muo\e direttamente

il povero ad adempire i doveri
, ispirandogli la confidenza che la

controparte adempira essa pyre i snoi. Dke dunque al poyero: La

proprieta e voluta dal Crentore, come condizione sine qua non della

produzionc. Devi dunque rispettarla, tanlo piu die a te pure convie-

ne che la produzione abbondi. Ma volgendosi poi al ricco, soggiun-

ge : Non pole il Creatorc voler condannalo a morte il povero, per

rescere indeflnitamente le agialezre del proprietario. Se dunque e-

gli voile rispcttata'la proprieta, donde a te cresce agialezza, al pro-

letario puo derivare poverta e fame, a te tocca cquilibrare spontanea-

mente le sorti
,
somministrando a lui o il dondc lavorare o il donde

vivere
;
altrimenti il tuo diritto di proprietario sara colliso dal dirilto

a sostentare la vita. Con quanta ragione, stando anche solo al ra~

gionamento filosofico, non guasto da corrotli principii, cio possa as-

serirsi tanto al ricco quanto al povero, ci piace di qui brevemente

Indicare.

IV
l: r^ '.;,...:;,,. U;'M..,/ ,
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Ragione naturale che dimoslra il dovere della Beneficenza.
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II genere umano fu dalla Provvidenza divina costituito padrone di

tutta la terra: eotalche si puo ragionevolmente conchiudere che cia-

scun uomo, pel solo li-tolo d' appartenere al genere umano, abbia di-

ritto ad una parte proporzionale di questa terra. Ma se questo diritto

veoisse sempre e per tutli gl'iiidividuiposlo in alto, colla materiale di-

visione del terreno, lasciando slare le altrc considerazioni, ne verrebbe
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al certo frustrate il fine essenziale di quella padronanza, il soslenta-

mento doe del genere umano. Poiche in qua! rnodo il fanciullo, il

debole, il vecchio, 1'infermo, 1'idiota, parte si numerosa dell'umana

famiglia, potrebbero trarre dal lo'ro cantuccio di terra il pane d'ogni

di? Si accumulino dunque nclle mani di alcuni diverse porzioni, che

sarebbero speltate a molli : e quegli accuraulatori abbiano bensi il

dirilto di trarre in compenso al maggior loro lavoro un sostenlameii-

10 piu agiato e piu largo ;
ma non sieno per questo esenli dal vera

dovere di far partecipare a chi non possiede la debita porzione del

loro avanzo. Se adunque il ricco e vero proprietario ; egli e altresi

vero amminislratorc. E vero proprietario, giacclie per delegazione

della Provvidcnza egli accumula in se solo legittimamente le porzio>-

ni, die altrimenti sarebbero spettate a molti : e vero amministratere,

perche egli non puo volgere a suo esclusivo vantaggio il frulto di

quest' accumulata sua proprieta, senza offendere il fine essenziale

della Provvidcnza die glie la delego ;
e deve per conseguente inve-

slirne do die ai suoi bisogni eccede a pro di coloro, invece dei quali

egli possiede. II soccorrcre dunqac del suo superfluo chi 1m bisogno,

e per lui un dovere streltissimo, innanzi a Dio Creatore e Provvisore

del genere umano.

Ma questo dovere del ricco genera csso un corrispondente e vero

drillo nel povero? Lo genera al cerlo, ma della stessa natura che e

11 dovere. II ricco ha un dovere certo di soccorrere 1' indigenza, ma

quel dovere e solo generico, non e individuate nel soggetto dalla so-

la considerazione della sua propriela accumulata. Se il ricco possie-

de esso solo do che sarebbe bastato a far la porzione spettante a

molli, esso ignora chi sieno per lo appunto quest! molti le cui por-

zioni si trovano riunite nelle sue mani. Niuno adunque puo dirgli;

<< Tu possiedi il mio
;
rendimi il frutto che ne ricavi

,
rilenendo per

le il compenso del lavoro impicgalovi. Per determinare adunque
la scelta degli indigenti cui debba soccorrere

, salvo il caso del-

1' indigenza estrema che non ammette dilazione, ei bisogna che si

govern! con quei rispetti natural! e moral!, pei quali la Provvidenza

medcsima, che col delegargli quella propriela gl' impose 1' obbligo
della limosina, gli determina piu o meno chiaramente gl' individui a

mi largirla. Quei rispetti morali trovansi tutti formolati nella parola
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di prossimo, colla quale vien regolato 1' ordine dei nostri doveri di

sociale benevolenza. Quindi il superfluo del ricco deve da lui essere

erogato in soccorso del suo prossimo indigente. Maggior dovere ha

egli dunquc di soccorrere i parenti, che gli amici : piu gli amid die

gli estranei : pin i concittadini che i forestieri : e meno gradi vi so-

no di prossimila, piti s' illanguidisce il dovere specifico del soccorso.

ISiun povero adunque polra dal ricco ripetere a titolo di giusllzia

porzione di do che il ricco possiede: ma ogni povero puo aspettare

dai ricco a titolo di carila un soccorso, piu o meno proporzionato

alia prossimita che verso il ricco lo lega. II povero adunque non

Imprechera all'altrui ricchezza, perche sa che essa e altresi suo van-

taggio : e il ricco non dispregera 1'altrui miseria, perche sa che esso

ha il debito di sollevarla. E la coscienza cattolica
,

la quale non e

un' astrazione, ma una viva realita operante ,
sentira in se il dovere

di comunicare spontaneamenle con altrui i frulti di quella propriela,

che ella non potrebbe mietere
,
se dalla coscienza del povero non

fosse rispetlata.

Come vedete, le ragioni slesse della proprieta sono quelle che per-

suadono al proprietario il debilo di soccorrere quegli infelici
,
die

non polerono perdere il diritto di vivere
, quando rispcttarono in al-

Irui il diritto di possedere.

Agli stimoli di ragione specolatrice ,
la natura umana aggiunse,

com' ella suole, quegl'istinti e senlimenti che ne confortano il detla-

to. Loconforta la compassione al veclere i patimenli altrui : lo confor-

ta T interesse proprio, che nel povero ridotto alia disperazione vede

un nemico risoluto all' assalto : lo conforta un certo senso di ambi-

2ione, per cui il benefattore si sente superiore al beneficato : lo con-

forta 1' espettazione di un compenso, che nelle vicende della vita po-

trebbe essergli necessario e compartirglisi dalla gratitudine del be-

Meficato : lo conforta 1' ambizione di comando ,
die vien soddisfalla

quando la clientela dei ben^ficati diviene numerosa. Laonde nella pri-

mitiva societa romana, che tra le pagane fu una di quelle, ove i del-

tali di natura otlennero maggior riverenza
,
le relazioni tra benefat-

tore e beneficato si trasformarono in relazioni tra patrono e cliente :

e stimolo urgentissimo al beneficare fu la speranza di piu numerosa

dientcla.
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Quest! e mille allri sentiment! consimili sono radical! nelle Mime

fibre della natura, e ammorbidiscoao la rigidezza del dirilto di pro-:

prietario, contrapponendovi i doveri eke ne risiiltam). -,& ni-

Ouesta e la condizione di tutte le precellenze : esse ser^ono di ba-

se ad una specie di diritlo
; ma queslo uon dura nel fatto, se il dovere

che ne germina non viene adempiuto. Riverita e la dottrina, ma dal

dotto dee comimicarsi all' ignoraole : riverila la forza, ma dee solle-

vare il debole : slimata 1'accortczza, ma de\e consigliare gli inesperti.

. ,

v

.x n\;iV\ ,
- i.

Y.

Ragioni soprannaturali eke confermano nel catlolmsmo

il dovere della Beneficenza.
:'

>'
;

Tutto il fin qui dello riguarda la sociela
, considerala nelle nalu-

rail sue rclazioni, indizio dcgl' intent! coi quali il divino suo creatore

ed istitutorc avrebbe volulo ordinarla tin da principle.

Ma questi divini inienli, gia 1'abbiamo detto
,

si per 1' indetcrmi-

natezza della loro applicazione, si c molfo piu per FoseuraHiento de-

gl' inlellctti e 1' induramento dclle volonta, .sarcbbci'o rimasli cassi di

effetlo. dopo il corrompimento di nostra natura, se la bonta del Fat-

tore elerno non avesse ristorate le pcrdilc con nuovi benefizii. So-

pravvenne dunque la rivelazione positiva, la quale registro nelle sa-

cre carte il possedimcnlo della terra, conceduta all'uomo mcdiante il

lavoro
,
ed autenlico in tal guisa il sacro diritto di proprieta ,

base

essenziale di ogni sociale incivilimento. Ma men Ire coslUuiva questa

radice di disuguaglianza fra gli uomini associati ,
la rivelazione me-

desima imponeva al proprietario, solto mille forme, 1'obbligo di prov-

veclere ai nulla lenenli. Nell'anlica legge, oltre i tanii precetli di ele-

niosina, soao nolissimi i dirilti di spigolarc ,
di racimolare, 1'aJmo

sabalico, la rodenzionc delle terre c degii schia\i, e allrellali. II nuovo

teslamenlo non solo arriccbi il povero, ma lo nobilito; togliendo cosi,

come nola Monsignor Parisis
,

le due trcuiende radici di rabbia de-

magogica, il credcrsi disprczzalo e derelilto. II Vangelo, do.po avere

nobilitalo c mccomandalo it povero, deprimo ed atterrisce il ricco,

Lo deprime trasformandolo o Jai ischiavo o in amnuaistratore delle

ricchezze : schiavo so queste posscggorio lui
,
amminislratore se le
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usa in conformita del divini disegni (negotiamini dum venio: facite

wbis amicos de mammona iniquitatis: scio quid faciam ut cum arno-

tus fuero recipiant me). Lo deprime inoltre, stampando sul volto al

mendico una piu splendida immagine di Dio medesimo
,
che toglie

per fatto a se 1'ossequio che tu esibisci al mendico. Gli esempii di

Cristo povero, i milioni d' imitator! volontarii provano che queste

dottrine non sono astrattezze, che si contemplino nelle scuole per va-

ghezza di specolare ;
ma /son dettati che impongono alia coscienza

doveri riYeriti
,
e che tendono a tradursi nelle opere esterne e nelle

sociali istituzioni.
.<j

EvYi dunque nel Yero cristianesimo, cioe ncl cattolicismo, 1'elemen-

to motore ed efficace del solo coniunismo possibile, il quale non abo-

lisce la proprieta per mano dei poveri, spinti al diritto del saccheygio,

ma la ripartisce per mano dei proprictarii slessi, obbligandoli alia

elemosina.

AH'adempimento del qual dovere il cristiano e confortato da molte

altreYerila, eospiranti al medesimo fine: come la brevita della Yita,

1' insaziabilila del beni della terra, le ricompense celesti dell' elemo-

sina, Todio del lusso, la mortificazione della carne l. Laonde non

e a meraYigliare che Telemosina formi parte potissima del sentimen-

to cattolico. Bensi e cosa mirabiie, come queslo sentimento che son-

necchia talora nei traricchi ,
6 vivacissimo neli' infimo Yolgo ; OYC i

piu meschini e scarsi veggonsi del loro sudato oboletto generosissimi

al primo affacciarsi di un piu poYero di loro
;
mentre molti ricchi sil-

raechiano con taccagno risparmio la tassa di quel superfluo, che se-

cx>ndo il Vangelo sono obbligati a distribute al poverello.

1 Dichiaravano autorevolmente questa gran veritu i Yescoyi del Kegno di

^apoli, in una bella m'emoria presentala al Hegnante Poutefice, pel di dell'E-

pifania 1862, ove trattaiido delle iniluenze religiose nella societa,'cosi parla-

Tono: L'Episcopato eattolfco seguira ad insegnre ?
cosi aglMndlvidiw, come

alle nazioni, tanto il domma, quanto ildecalogo o le'Vfc'rta social!, ebe daesso

discendono . . . 1'autorita cristiana QCC. . . la fraAeniita sopraqnaturale ecc. . . ;

ed in questo secolo d' interessi materiali se-guono a discernece V economia

.cristiana fondata nelVastinenza e nel risparmio , che conserva le sostanze e

le profonde ne' poveri, dall'economia pagana fondata ne\ lusso, c*he divora

e mette capo allo spaventevole pauperismo (V'Ephcopatv Wopofotano al

Santo Padre Pio IX, ndV Armenia 6 Aprile 18fi2).
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VI.

Aa soe/e/rt non pub esistere senza il docere delta- Beneficentza

net privati.

Oueslo grandc importantissimo dovere forma
, come ognuuo ben

vede, la chiave di \olta dell' edifizio sociale, tolla la quale, la volla

dee crollarc necessariamente sulla tesla del suoi inquilini. Troppo

sono evident! gli argomenti pocanzi loccali : lo dice la natura, lo ri-

pefc la carila, lo dimoslra la filosofia, lo senlc per istinto il critcrio

siaturale : se Dio ha voluta la proprieta indefinitamente aumentabile,

i ha volula a condizione die indefinitamente, c a proporzione dei veri

bisogni ,
si riparlisse quasi da se medesima, ad irrigare ed aumen-

tarc lutte le piante di questa vigna, collivata dal padre universale di

iamiglia : e la giusta proporzione di quesla distribuzione sta appunlo

in quella legge evangelica Date il supertluo : date quod superest.

La e cotesta una legge universale, non pur del morale, ma anche del

mondo fisico : ogni pianta prende dal rivo T umore clie le occorre e

lascia scorrere le acque alle piante inferior! : il corpo saturo d'elettri-

cita ne tramanda ai circostanti il supcriluo : il calore condensato con

eccesso in un breve spazio tendc a dilalarsi ncgli spazii circoslanti

per irraggiamenlo e per contatto. Uno e il provvedilore univer-

sale die a lutti vuol dare il neccssario c anche piu : dal OMNIBUS

affluenter. La qual maniera di ripartizionc spontanea nella bcnefi-

cenza tende insieme a livcllarsi con mirabile equita. Quando il co-

munismo raccomanda alle plebi il difendersi contro la tenacita dei

proprielarii, altro non fa die rendere impossibile 1'equa distribuzione,

mettendo in lotta due nemici accccati dalla cupidigia : ciascuno dei

quali vuole il tulto, perche la passione non dice mai basla : due cie-

chi che fanno alle bastonate
,
ecco la sociela istituita dal comunismo.

11 caltolicismo all'opposto, dandone al ricco 1'incarico, e moltiplicando

gli stimoli di soltrarre a se il superfluo per adagiarne i poveri , ad-

dottrinati alia giuslizia e all' amore del patimenlo ,
introduce nella

societa due elementi di equita e concordia meravigliosa, per cui il

ricco inclina a dar molto, il povero a misurarsi strcllamente il puro

necessario.
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Gli economist! fanno, rispelto al lavoro sponlaneo, una osservazione

analoga a queste, chc qui facciamo rispetto alia spontanea uguagliaii-

za nella ripartizione delle ricchezze. Paragonando il lavoro dello

schiavo col lavoro del libero, essi trovano che, a parita nel rcslo,'M

lavoro dell'uomo libero supera quello dello schiavo. Lo stesso para^

gone polrebbe farsi fra 1' agiatezza del povero , confidato alia carita

crisliana nei paesi cattolici, e di quello sostentato con tasse obbliga-

torie nei paesi eterodossi. L'enorme vantaggio (lei primi sopra i se*-

condi viene riconosciuto dagli eterodossi medesimi, che accusano la

Chiesa di fomentare 1'ozio e lo sciopero, c spiega perche fra Cattolici

Je minacce di cotesto mostro incendiario sono tanto piu rare e meno,

pericolose.

VII

Nella scaola elerodossa, promovendosi il lusso smodato e la man-fa

deipiaceri, si pone un.ostacolo insormontabilc al dovere dellat

Beneficenza.

Se non che 1' odierno naluralismo paganeggianlc ha trovalo dis-

graziatamente un'arte di cludere cotesto precetto : arte deplorabite

non meno per la falsita del suo assunto, che per le funeste conseguen-

zo della sua pratica. II lusso sbardellato e 1' insaziabilita di ogm

agiatezza fa si che nulla piu sopravanzi (tranne forsc a pochi ricchi

sfondolati) di quelle dovizie, che nel medio ceto sono oggidi slequa^

bilmente diffuse. Ogni mediocrissima famiglia, appena vede crescersi

per qualunque combinazione il censo
,

fa conlo che sia nobilitata ki

condizione, e a proporzione di questo immaginario aumento di dignifca

\iiol crescere tosto il numero delle camere nell' appartamento, I'IIB-

bandigione nclla mensa, la servitu neU'anticamera, 1'attillatura nelle

vesli, il cavallo nella stalla e die so io. Miseranda conseguenza del-

1'essersi ridotta in lire, soldi e danari la precellenza gerarchica delle

famiglie : el genus et formam regina pecunia donat I

Misurando le convenienze sociali con queslo metro, relemosina

diviene impossibile : giacche quel superfluo appunto, che secondo il

Vangelo dovrebbe spendersi neH'elemosina., secondo la legge del
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mondo coslituisceTobbligo di crescere lautezze, quali si addicono alia

novella dignit^i.

Ma noi non possiamo qui entrare in wraltra gravissima dis/us-

sione, dimostrando la falsita e il disordine di quella dotlrina antiso-

ciale, la quale avendo voluto abolire nella societa umana ogui di-

stinzione gerarchica, si trovo poscia ridotta a questa sola, a questa

turpe gerarchia del danaro. La falsita della dottrina risulla per se

medesima, anclie da questa sola osservazione teste proposta. Se tutla

la dignila sociale dipende daU'entrala
, piu cresce 1'entrata piu cre-

sce la digniia. Or cresciuta la dignita ,
dee ereseere il trattamento.

Dunque piu cresce 1'entrala, piu dee crescere il trattamento. Ma il

danaro richiesto al trattamento convenevole non e superfluo. Dun-

que 1'aumento dell'entrata mai non produce, ma piuttosto diminuisce

il superfluo. Dunque se I'elemosina si dee dare del superfluo, niuno

e obbligalo mai a dare I'elemosina. Ingcgnoso e 1'espcdiente per chi

YUO! liberarsi da quest' obbligo molesto.

Mail ricco avaro, che trovasse mai in questo qualche alleitamento,

badi a far bene i conti : e, tornando col pensiero airargomento op-

posto, die sta in favore del proletario, si ricordi che esso sapra ri-

spondergli : Se in quel torrenie di delizie, ove gavazzi, iu non sai

trovare il superfluo, tocchera a me venire con la mano rnia propria

a riscuotermi il necessario
;
non potendo essere stato volere del Crea-

tore che io perissi di fame, per riverire in te il diritto di nuotarc nel-

1'agiatezza. Al tuono di questo argomento, al baleno della face in-

cendiaria, sventolata dal comunista, si comprendera ibrse la gran ve-

rita del Yangelo, 1'obbligo di distribuire il soprabbondante, e si an-

dranno riordinando le idee, intorno al vero convenevole nell'uso della

ricchezza privata, anche in
;quelli, che solo da motivi d'interesse ven-

gono mossi neirandamento della loro vita.

YIII.

J\ella scuola catiolica il dovere della Bmeficenza e fortemenle

inculcate e costaniemente praticato.

In quanto ai veri cristiani, essi non a^petta;no quell'eslremo argo-

mento, quell'w//tma ratio. Le voci di un Dio che comanda, lo spel-
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tacolo di un Dio povero che palisce, il fdecommisso con cui a se

medesimo egli ha surrogate, il famelico per riscuotere dai ricchi il

sopravanzo, la ricompensa di eterne rkchezze che .rimeriteranno in

cielo la generosita usala verso i poverelli, L'incertezza della Yi<to,

I'imminenza della merle ; quesli ed altri pefisieri coiisimili hanno

lale efficacia fra i Caltolici, die il dubilare se la carita privata possa

sopperire ai bisogni della miseria , sarebbe ugualmenle falso ed in-

giusto. Ingiuslo, oltraggiando il sentimento pm nobile del cristiano,

la carita; falso, mentendo all'evidenza del fatto e dei calcoli, II folio

non abbiamo ad asserirlo noi medesimi, avendone gli stessi econo-

misti sostenula la \erita, pur nell'atlo di cens^urare i Catlolici. E che

allro dimoslrano quelle loro querele contro i mali effetli della esube-

rante carita dei Caltolici, die fomenta, dicono, Tozio di tanta poye-

raglia, sempre sicura dalla fame, perche non vi e porta che si chiuda

ai suoi guaili? Cerlamente se fra noi Catlolici queslo
1

immense nu-

mero di scioperati mai non incontrano quella niorte, a cui soeeom-

bono, benche operosi , migliaia di proletarii inglesi ed irlandesi
;

chi non vede die i nostri mendichi, se scuotessero 1' inerzia, polreb-

bero coll'abbondanza dei sussidii vivere nell'agialezza? Noi non di-

ciamo che 1'accusa fulminata dagli eterodossi sia giusla (
ne esami-

neremo fra po^o il valore
) ;

diciamo solo che essa conferma ad e\i-

denza tale essere la generosila della beneficenza privala, che ogni

vero bisogno ottener potrebbe da lei sola il necessario soYvenimento,

quando libera si lasciasse ad operare, studiando soUanto le no^me

per ordinatamenle dislribuirla. Infatti osseiTa 1' Emkentissimo Mo-

richini 1
,

i luoghi di caiila in Parigi .2 avere in tulto un'enlrata di

untUci milioni e mezzo di franchi
;
in Roma quattro milioni e cento-

mila franchi. Aggiungele a cotesla cifra una somma sia pur tenuis-

sima per le elemosine manuali che fra Cattolici sono si profuse, e

paragonale poi la cifra totale colnimiero dei poYeri in amendue le

capitali : e ci saprete dire se quel tesoro, equamente dislribuito fra

poYeri, edueali alle vwe idee ^d alia pralica eosctoziala del cristia-

Tlsiitoziotri di pubblica carit&v. XXXMlI.

2 La cifra e estratla dai MARTIN S.-LEON, Resume slatislique des recettes &'

des fapenm de la ville fa Pam, 1833.
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esimo, lascerebbero piu sussistere, non che la fame, anche solo un

vero disagio nelle infime class! della societa.

Risultamento analogo trae il Villeneuve Bargemont da altri dati sta-

tistic!, considerando die in Francia il nuinero dei poveri viene esi-

bito nelle statistiche di 1 sopra 20. Supponete, soggiunge quel cat-

fc>lico economista ,
che ogni 19 individui si coordinasscro a soslen-

tare un mendico
;
non sarebbe con queslo soppressa la mendicita ?

credete voi si debole la carita
(
ed aggiungelcci, se volete, anclie

un po' di filantropia e di rispetlo umano
) ,

che non possa ottcnere

I'equivalente a quella unione di 19 individui?

II calcolo dunque, corrispondenle al fallo, prova ad evidenza tale

essere nel cuore del Cattolico 1'ampiezza della carita privala ,
che

scnza tassa dei poveri e senza stimolo di esattori
, puo per se ba-

slare a tutti i veri bisogni della parte piu travagliata della societa ,

in tempi almcno che non sieno straordinariamente calamitosi, e sup-

ponendo introdolto nella realta della pratica quel giusto riparlimento,

die e sottinlcso nei calcoli.

IX.

Quale inyerenza abbia /' autorila sociale

nella Beneficenza privala.

La pratica della privata Beneficenza si compone di tre element! :

il sopravanzo nei ricchi
,

1' indigenza nei poveri, il rapporto di pros-

Gtmita tra il ricco ed il povero. Ora tulli quesli tre element! sono di

ioro natura esenti da qualsivoglia ingerenza sociale. Esente ne e il

primo : perche se il Governo non ha drilto di regolare ncl privaio

4' uso
,
che ei voglia fare della propria ricchezza

,
salvo che solo

[uan<r essi falliscono ai doveri di giuslizia in verso i lerzi
,
o noc-

ebnt) al regolare andamento della societa cui appartengono ; molto

meno avra dritto di smugnere le borse dei privati ,
e trarne denaro

per altro fine
, che pel vantaggio comune della societa medesima.

L* indigenza dei poveri si sottrae altresi alia influenza governativa :

giacche ne il Governo puo tenere il conto dell' entrata ed uscila di

eiascuna famiglia ; ne, se ordinariamente li tenesse, mancano bisogni
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Impreveduti e straordinarii : ne le indigenze piu bisognose di soc-

corso son quelle die faeilmente appariscono nei pubblico : ne fmal-

menta propria funzione del governante in una societal si e il provve-

dere al soslentamento dei privati. Finalmente il rapporlo di prossi-

mita tra il ricco ed il povero e anch' esso lutto di spettanza privata,

non sociale : poiche questo rapporlo non si determina soltanto dai

legami naturali ed eslerni di parentela, di palria, di origine ,
di

linguaggio ;
ma altresi e molto ancora di piu da' legami morali, che

possono solo essere noti alia coscienza privala die ne e stretta. Se

adunque e socialmente libero al privalo il sostentarsi con piu o meno

agiatezza ;
se 1' indigenza non puo conoscersi ,

ne deve essere di-

rettamenle provveduta dall' autorita sociale
;
se finalmente possono

esservi legami tra ricchi e poveri ;
accessibili al solo sguardo della

Jndividuale coscienza di ciascun privato ; manca del lutto il titolo e

la possibilita all' autorila sociale per attribuirsi 1' ordinaria funzione

di regolare la Beneficenza privata dei suoi soggetti.

Cio pero non toglie che al Governo non incombano in questo, come

in qualshoglia allro drilto dei privali, due doveri, pei quali la stessa

Beneficenza privata puo sotto qualche rispello ricevere aiuto e nor-

ma dal governanle. II primo dovere si e di facililare e promuovere,

con lull! i mezzi che puo ,
1' adempimenlo nei privali di quel loro

dovere di Beneficenza. Onori , preminenzc , premii a clii si segnala

nei benefizii : sicurezza piena che la giusla volonla dei beneiatlori

non venga mai o frastornata o cangiata : varie leggi che diano per-

I>etuita stabile alle pie fondazioni dei privati ; invili e slimoli direlti

ai privati ; questi e mille altri mezzi di cotal falta, senza inceppare

la liberta privata dei beneficii
7 giovano grandemenle a promuovere

nei privati la pratica della Beneficenza. II secondo dovere si e di

impedire all' uopo i disordini che risultassero da poco ordinate lar-

ghezze. Ma troviamo noi realmente disordini di lal falta? Quando si

trovino, non vi e nell' associazione medesima dei privati e nella dire-

zione della Chiesa un correttivo piu blando, che meglio assicuri Tef-

fetlo senza nulla togliere alia liberta? Tali sono i quesiti che si presen-

iano naturalmente, e che verremo negli articoli seguenti discutendo.

Serie V, vol. Ill, fasc. 296. 11 5 L\ glio 1862
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COSMOGONIA NATURALE

COMPARATA COL GENESI

APPENDICE

SO PR A 1L D1LUVIO

. 1 . A compimento di cio die c' insegna il Genesi sull' istoria fi-

sica del nostro globo, e duopo aggiungere la narrazione del diluvio

Noetico, comeche questo non apparlenga alia cosmogonia.

Nel C. VI del Genesi leggiamo (
v. 11 e seg. )

Corrolla era la

terra nel cospetlo di Dio e la terra era piena d' iniquita
1

. E rhmro

Iddio la terra
;
ed ecco

,
era corrolla , perocche ogni carne avea

corrotto la sua via sulla terra 2. E disse Iddio a Noe. II fine d'ogni

carne e venuto nel mio cospetto , perche e riempita la terra d'ini-

quita da costoro
,
ed ecco lo li disperdero con esso la terra 3.

E segue, ordinando la fabbrica dell' area (vv. 14, 15, 16). L'arca

doveva avere 300 cubiti di lunghezza ,
50 di largliezza ,

30 di al-

tezza. Di qua! cubito si parla ? Secondo Origene, di cubito geome-

1 Di violenza o A'oppressionc secoiulo II testo Samaritaiio e le version!

Samaritans c Persiana. Di inginslisia secondo i LXX. Di rapine secondo i

(re Targum.

2 CorrupU omnis caro mam suam. Cwnem hie pomit pro hominc terre-

no, in quo carnis illccebra mam elm comiperlt . . . Homo viam naturae suae

corrupit. . . A/n habcnt viam ipsius, hoc cst Dei. AMBR. L. de Noe et Area?

Cap. Y.

3 Dispcrdero em e la terra. I Settanta.



eOSMOGONIA NATURALE COMPARATA COL GENES1 163

trico, all'incirca di 8 piedi e 6 pollici : cosi 1'arca saria stata un im-

menso vascello : quesla opinione ora pare abbandonala. Altri inten-

dono il cubito comune (18 pollici}. Lepelletier crede piu probabil-

mente intendersi il cubito egizio, che le lunghe relazioni degli Ebrei

feogli Egizii, e 1'educazione di Mose dovevano far loro adoltare 1
:

era, secondo le misure del Cairo, il cubito egizio e circa 20 pollici.

Continua il testo biblico, dicendo
(
v. 11 e seg. )

: Ed ecco io pio-

vero un diluvio di acque sulla terra per distruggere ogni carne che

ha in se spirito di vila sotto il cielo : tutto cio ch' e sulla terra spi-

rera. E stringero teco il mio patio ,
ed entrerai nell' area tu e Jeco

I luoi figliuoli e tua moglic e le mogli de' tuoi figliuoli ecc.

L'a/ca doveva esser costrutta di legno gofer -133 (v. 14). Questa

voce non si trova in altro luogo della Scrittura ebraica
; quindi e

'Oscura. La Volgata traduce de lignis laeviyatis, di legni lisci, ossia

di tavole ben piallate. S. Girolamo traduce ligna bituminata 2. Al-

Iri sospettano die significhi resinosi o immarcescihili . Molti credono

qui indicate il nome di qualche particolare albero o del cedro, come

interpretano il Targum di Onkelos e quello delto di Gionata, e come

pensarono S. Ambrogio e S. Agostino, con parecchi Rabbini: o del

busso , come il traslatore arabo
(
benche a motivo del suo peso spe-

cifico 3 meno opportuno ) ,
o del pino (

cui Virgilio da F'epiteto di

nautica
), o dell' abete

(
die lo stesso Virgilio disse destinato al ma-

re : casus alias msurp marinos
) ,

o del cipresso , come penso il

Bochart, o di altro. Non diro piu intorno ad una questione ,
!a cui

:soluzione mi sembra tanto difficile quanto poco imporlante
4

.

Difficile e ancora determinare precisamente ove 1'Arca fosse fab-

bricata. II piu probabile pare che nell' Armenia o non lungi di la :

almeno sui monti dell' Armenia la vedremo posare ;
e pare che ella

fosse piu fatta per galleggiare sull' acqua, che per viaggiare 5.

IV. MAUPIED, du Deluge, nel T. 3 dell' opera: Dieu , fhomme et le men-

de,\). 754.

2 Quaest. Hebr.

3 II peso specifico del busso e 1,014 (essendo 1 quello dell' acqua distil-

lata): quello dell' aequa del mare e tra 1,030 e 1,026.

4 Puo vedersi il NICOLAI, Lez. XL1 del Gen. e gli autori da lui citall.

5 BOCHART PMeg, L. I, c. 41 NICOLAI, Lez. XLII.
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. 2. II sig. Klee 1
, 'ripoiiando tradolto .questo Capo dal v. 11.

al line, ci fa sapere che il testo ebreo dice sempre il Dio degli Dei

(Jehova Elohim, vale a dire Dio degli Elimei o Giove). lo non so

die mai nel Penlateuco Iddio sia cosi chiamato. In questo Capo Iddio

chiamato senza.piu Elohim an^N ne' versetti Il,12el3,e co&i

jicl precedulo v. 9 : ne' vv. 3, 5, 6, 7, 8 era stato detto Jehova

mrr. Klee, seguendo le ardilc e raal fondate opinion! del suo con-

nazionulc il Danesc Rask , opina che i figli degli Elohim
, doc di

Dio o degli Dei, fosscro gli Elimei
, popolo anteadamito, di moder-

na crcazione, padrone del paese ove da prima visse Adarno
,
un re

do' quali fu senza dubbio Jova
( Jchova-Elohim), il quale probabil-

mcnle csilio Adamo dull' Eden. Ora lo scrillore del Genesj,, che

scrive la sloria degli Adamiti, ossia de' disccndenli di Adamo, per-

che chiamerebbc Iddio il Dio degli Elohim o degli Elimei ? Se poi

questo Jehova-Elohim non era se non un degli Elimei , com' e che

esso mandava il diluvio sulla terra
,

e si prcndcva tanta cura per

salvare una fainiglia di Adamiti, o degli uomini della razza cauca-

sea, poiche Adamo, secondo il Klee
,

e la sorgenie di questa razza

piu recentc dclla piu partc delle altre ? Lasciamo tali inetle conget-

lure
,
contrarie alia doltrina dclla Bibbia

,
e teniamoci colla Chiesa

catlolica alia consolantc doltrina dcll'imica radice della specie uma-

na
,

e riconosciamo nel Jehova di Mose
,
non il re di un popolo

sognalo , ma bcnsi Colui che c, ossia il Re il Creatore del cielo e

della terra.

Come nel discacciainenlo di Adamo dall' Eden , cosi nella salva-

/ione di Noc dal diluvio il sig. Klee esclude ogni agente sopranna-

iurale. Egli riconosce non esservialtro, fuori della narrazione m(h

saica, che conlenga una sposizione esalta e particolarizzata del di-

luvio, il che la rende piu imporlanle. Ma soggiunge : Non si pub
decidere con certczza se Noe previde la cafaslrofe o no , e se per

queslo molivo egli fabbricb un vascello di una parlicolare costru-

zionc ; ma egli c probabilissimo che le rivoluzioni della nalura, le

quah debbono aver precedalo il diluvio, e la energia delle quali dee

sempre essere siata crescente
, gli abbiano presagilo un gran peri-

1 Le Dtluge, For. II, c. IV.
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'jo/o imminente e ch' egli abbia potato trovare il tempo , sopratlutlo

crescendo le acque lentissimamente , di provvedere alia sicurezza

sua e della sua famicjlia. E perche non ammelteremo rawer ti-

mento soprannaturale dato da Dio
(
o immediatamente o per mezzo

d'un angelo) a Noe, avviso di cui hanno serbato memoria eziandio le

Eradiziorii de' gentili , come si vede in quelle de' Caldei e degl' In-

diani recate da esso Klee ? Negare die Noe prevedesse la catastro-

Je
, sarebbe un aperto eontraddire e a queste e al sacro testo

,
del

quale esso loda la veracita l
: affermare die la previde con mezzi

uaturali e pure un sostituire alia phi aulorevola leslimonianza i giuo-

dii della fantasia c alia storia il romanzo
; aggiungo , c un mal

composto romanzo ; perocdie se il cataclismo venue preceduto da

alcuni segni, da alcune convulsioni della natura, non e agevole per-

suadersi, che la scienza metcorologica di Noe gli rivclasse
,
come a

quest! dovea vcnir dietro un inaudito flagcllo d'un generc tullo nuo-

vo per rumana specie. Poniamo il diluvio derivalo
, secondo 1'opi-

riione del Klee
,
da una traslocazionc assai consklerevole dell' asse

di rotazione della terra. Prima die le acquc del mare giuugesscro

alle terre lontane dalle spiaggc, e continual! rovesci di pioggia pre-

ripitassero dal cielo, poterono osservare gli uomini grand! mutazio-

ui negli aslri, traslocale le stelle, mutato il cammino del sole c del-

la luna. Forse si scosse qua e la la terra : si nprirono qua e \k

grand! fessure : illumino di funcsta luce le nottre desolo il circo-

slante paesc qualche bocca iguivoma. Tuttocio puo esscre, e ^e fu,

dove do sgomenlare i mortal! e renderli paurosi di allri lerribili fe-

nomeni. Ma i vulcani
,

i tremuoti c i fenomeni degli aslri come

avrebbero fatto germogliarc nel'cervello di Noe Y idea del diluvio ?

Come poteva questa acquistare in lui lanlo imperio e generarc tan la

persuasione da indurlo e manlenerlo
,
sino all' ultimo compimcnto ,

nella diflicile
, laboriosa e visibile coslruzione d' un gran vascello ?

(]he poi in quella lerribile irruzione le acque crescessero cosi lcnta>

mente da lasciar lutto 1' agio di architeltare e costruire un lal \
ra-

scello, non e cosa punlo verisimile, ne verisimile la rende una nu-

dii asserzione. Bisognerebbe almeno aggiungere die gli uomini

I La narration mosa'ique du Deluge, si touchante par sa veritc interieure*.
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di allora godevano al par di noi dell' inestimabil vanlaggio delle

gazzetle divolgalrici d'ogni verita ,
e die queste velocissime corre-

vano sulle strade ferrate o ne' battelli a vapore, o volavano ne' globi

aerostalici. Se ad altri spavenlosi fenomeni e sempre crescent! in

cnergia si aggiungevano i primi torrent! delle acque ,
anntmziatori

dclla grande armata die sopravv.eniva irresistibile, ma pero assai

cortese, per dare, a chi lo voleva, 1'agio di provvedere alia propria

salvezza, vogliamo noi credere die molli e molti non avrebbero fat-

to senno e tralto profiito da lanto benigna leniezza ? Non era Noe il

solo cui fosse cara la vita o la famiglia. Non un \ascello o un' area,

ma uiui llotla assai numerosa sarebbesi alleslita da quelle gent! spa-

ventale e non piu incredule, come pure leggiamo 1 die restarono
,

mentre da Noe fabbricavasi 1'arca : eppure di questa una e sola ci

parlamvi libri sacri e del vecchio e del nuovo testamento, come pu-

re le Iradizioni Indianc, Caldee, Greco-Latinc ecc.

.3. Le Iradizioni profane sono ancora d'.iccordo col Gencsi nel

rappresenlarci il diluvio come un castigo, da Dio mandate per punire

le colpc dcgli uomini. Poniamo esser vero, come mantiene Klee 2,

clie la catastrofe del diluvio abbia modiiicato la superficie abitablle

del globo , in modo da renderla piu atta allo sviluppo inlellettualc

della nostra specie ed all' incrcmenlo della civilta. Se cosi avvenne,

cio vuol dire senza piu die Iddio, quantunquc sdegnato, si ricordo

dclla misericordia, c voile die tornasse a profitlo dei discendenti di

Noe, cio die era pena c clislruzione de'suoi malvagi contemporanei.

Perallio la cagione morale o finale non esclude la cagion fisica.

Le cagioni lisidie sono. si e delto, il come delle cagioni fihali. II

line, per cui altri fa un lavoro, esempigrazia una pitlura o una sta-

tua, e cosa diversa assai dalle operazioni, con le quali conduce quel

lavoro, ossia dai mczzi die adopera ad effettuarlo. Cerlamente, al-

1' Onnipossente non era duopo d' altro mezzo die d' un atto sempli-

cissimo della sua volonta per produrre qualunque piu strepitoso effel-

to; ma nella sua Sapienza Esso giudica di procedere ordinariamenle

nel regolamento dell' universo per vie uniform!, ossia per mezzo di

quelle coslanli c permanent! volonta sue, che noi chiamiamo leggi di

1 I. Pet. HI, 2; MATTH. XXIV, 38, 39; Luc. XVII, 26, 27.

2 Le Deluge P. I, c. XIII.
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natura.'Egli sa far servire aH'oKline morale qiiellc scmplici c fecon-

dissime leggi, con cui regge F ordine fisico
,
o polo dislruggere una

generazione perversa c Javare la terra lorda dalle iniquita de' mor-

lali, con nulla piu che colla causervazione di quelle leggi , le quali

producendo ne' tempi anterior! altre calastrofl, av/eyano trallo la terra

asciutta dal seno delle acquc.e quindi ampliatala, e ridofto il gioba

tarracqueo ad.uno stato opportune, almeno quanto quello di oggidi,

al mantenimento ed all' incremenlo delle vite vegetabile ed animate.

Con cio la somma Sapienza si, manifesta anche meglio. Se le cose

divine si possono colle nostre abbozzare alquanlo , abbiamo un' im-

perfetia immagine nelle opere umane. Se vedete una campana, spe-

cialmente conoscendo I'.uso a cui tale oggelto c ordinc^to, vi persua-

dete facilmente, che ella e lavoro di un essere intelligente : se questa

percossa o agitala dalla mano d' un uomo ad ogni quarto d' ora ri-
v

suoni, di nuovo vedete T intelligenza e la mano dell' uomo, Se invece

vedete un orologio, il quale suona da per se i quarli e le ore, senza

che altri lo tocchi, non avete veranicnte quelle due prove dell' Intel"

ligenza applicata a quell'ordegno : ma quell' una die avete, vale piu

di quelle due, e dimoslra assai meglio T iaielligenza ed una -maggio-

re inlelligenza. E quanto piu se 1'orologio qontinui.da se per un tem-

po indefinite i suoi moti, senza che altri lo tocchi, come quelli die si

formano col mezzo delle pile elellriche del Zamboni ! Ma niun umano

artificio potra mai pel solo voler dell' arteiice o cominciare o durare

o cessare.

Dunque non abbiamo motivo di rigettare le cagioni prossime o ti-

siche del diluvio storico, perche le tradizioni sacre e profane ce ne

disvelano la cagione finale o morale
;
ma anche mono dobbiamo ri-

gettar questa o pretermetterla in grazia delle cagioni fisiche.

La predizione del gran t casligo ,
in un colic islruzioni relative al-

1'arca, secondo tulti i commentatori 1, precedeliero di non pochi

anni la terribil cataslrofe, la quale avvenne 1'anno 1656 dopo la crea-

zione dell' uomo, secondo il lesto ebreo, 1'anno 1307 secondo il sa-

maritano, e 1'anno 2262 (ovvero 2242) secondo la traslazione dei Set-

lanta. Cio che la precede immcdiatamente si narra nel C. YII.

1 Secondo molti di 100 o 120 anni, secondo altri di 78 o 32. V.

sul v. 3 del C, VI, o altri commentatori.
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. 4. Capo VII, v. 1. E disse il Signore a Noe. Entra tu con

tutta la tua famiglia nell' Area, poiche te vidi giusto dinanzi a me in

quesla generazione.

Sembra voler dire: Ti disponi, sii pronto ad entrare nell'Area...

Noe obbedi (v. 5), ma pare die non entrasse se non dopo una setti-

mana (w. 10,. 11, 13).

2. Di ogni
1 animale

/non?ri)
mondo prenderaitecoseUeesette,

il maschio e la sua fcmmina, e deiranimale
fnon^rij

che non e mon-

do, due 2, il maschio c la sua femmina.

La voce noron qui, e di miovo nel v. 8, si traduce iumento nella

vcrsione latina interlineare e nelle interpretazioni latine'della versio-

ne sira ed araba nella poliglotta del Walton
,

e ancora la Volgata

cosi la traduce nel v. 20 del Capo precedente, e nel 14. di questo:

ma gli esposilori intendono qui in generale i quadruped! terre-

stri (o, come ora si direbbe dai naturalist!, i mammiferi terrestri),

e vcramenlc si e detto nel v. 19 del C. XVI che doveva Noe inlro-

durrc nell'arca ex omni vivenle
^nrj)

et ex omni came.

3. Eziandio del volatile del cielo sctte e selte 3
5
maschio e femmi-

na, affinche se ne manlenga vivo il seme sulla iaceia di tutta la terra.

4. Perocche ancora sctte di, ed lo faro piovere sulla terra per

quaranta dl e quaranta notti, c distruggero ogni sostanza, che ho

lalto, dalla superficie della terra.

5. E fcce Noe secondo tutto do die comanduto gli aveva il Signore,

6. E Noe tiglio di seicento anni, e fu il diluvio: le-acque sopra la

terra (doe, come ha la Volgata, Eral sexcentorum aniwruin quando
dihivii aquae inundauerunt super terram).

7. Ed entro Noe e seco i tigliuoli suoi e la sua moglie e le mogli

de' suoi figliuoli nell' Area a molivo dell'acque del diluvio. (Cosi il

1 La parola oyni manca nel groco (lei LXX e in un mss. ebreo. V. Rossi

Var. Lect. T. I, p. 10.

2 Duo c\ duo, Yolg. ; f^uo &>o, i LXX : cosi pure il testo e la versione Sa-

nmrltana. Non si trova la ripetizione uelle versioni Siro ed Araba, ne nel

Taryum di Onkelos.

3 Al sostantivo volatile si aggiunge mondo nel lesto Samaritano e nelle

versioni, de'LXX, Samaritana e Sira. La copulativa e tra selte e sette manca
nell' originale e nelle versioni Samaritana ed Arabica. La Sira ha sette una
sola volta. I LXX agghmgono : e di tutti i volatili immondi due due.
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lesto Samaritano, iLXX, la Volgata ecc. Letteralmente 1'Ebrco:

dalla faccia deUacque del diluvio).

8. Dell' animate 1 mondo e di quello die non e mondo
,
e del vo-

latile e di quanlo muovesi (o striscia i#nn) sopra la terra.

9. Due due 2 enlrarono a Noe nell'Arca, maschio e femmina, come

comandalo aveva Iddio a Noe.

10. E passarono sette di e le acque del diluvio furono sulla terra.

11. Nell' anno ch' era il secentesimo degli anni della vita di tfoe,

nel mese secondo, nel giorno diciaseltesimo del mesc si ruppero lutti

i fonti del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono.

12. E fu pioggia sopra la terra per quaranta di e quaranta notli.

13. In quel medesimo giorno
3 cntro Noe e Sera e Cam e lafet figli

di lui, la sua moglic e le tre mogli de'suoi figliuoli con essi, nell'Arca.

14. Essi ed ogni fiera nella sua specie ed ogni giurnento
4 nella

sua specie, ed ogni rettile repente sopra la terra nella sua specie, ed

ogni volatile nella sua specie, ogni uccello, ogni alato.

15. Ed entrarono a Noe nell'Arca due due (a due a due) di ogni

carne in cui (e o era) spirito di vita.

16. Ed entrant! maschio e femmina d'ogni carne entrarono, come

ad esso comandato aveva Iddio : e clause il Signore sopra esso 5.

17. E fu il diluvio per quaranla giorni
6
sopra la terra e si mol-

liplicarono le acque, ed innalzarono 1'Arca e si elevo sopra la terra.

18. E superarono le acque e si multiplicarono grandemente sulla

terra, ed era portata 1'Arca sulla superficie delle acque.

1 V. addietro al v. 2.

2 Due: testo e versione Samaritana. Due due, nell'Ebreo legge la verslone

Araba. Duo et duo, nella Yolgata e nel Targum di ONKELOS. Per non contrad-

dire col sette gia preceduto, intenderemo o che erano appaiati, o in coppie,

che ogni maschio aveva la sua femmina.

3 L' ebreo letteralmente si e trad otto : nel corpo del giorno slesso.

4 Animale D^nri
e Giumento* HDrl^ ;

animalc domestico e sclvaygio; ov-

vero fiera o carnivo-ro ed erbivoro.

5 Inclusit eumDominus deforis : Yolgata. Nella faccia di lui: S\ro.Ecoprl
il Signore sopra esso : Arabo. E protesse il Signore per la ma parola sopra

lui: ONKELOS. Secondo 1'A Lapide, letteralmente 1' Ebreo dovrebbe tradursi

Clausit Dominuspro eo, o, come traduce il Yatablo, post eum.

6 E quaranta notd. 1 LXX.



170 COSMOGONIA NATIJRALE

19. E le acque superarono mollo molto sopra la terra, e coperti

fiirono tulti i monti alti, die (sono) sotlo lutto il cielo.

20. Quindici cubiti sopra superarono le acque e coperti furofio i

monti.

21 . E morl ogni carne niovenlesi sulla terra di volatile e di giu-

raoiilo e di iiera 1 e d'ogni reltile repente sopra la terra, ed ogni uomo.

22. Tutti gli avcnti spirito di vita2 sulla (terra) asciutta morifeno.

^3. E dislrusse ogni sostanza die era sulla faccia della terra dal-

1'uomo fmo al giumento, fmo al reltile e fino al volatile del cielo
;

e

furono distrutti dalla terra, e resto sol tan lo Nee e quei che seco

(erano) neH'Area.

21. E dominarono le acque sopra la terra cenlocinquantagiorni.

g. 5. Benclio uon appartenga al mio scopo trattare question! Cro-

nologiche, di cui lanto si e scrillo, e sullc quali nulla saprei dire di

nuoYO, raramento die il diluvio venue, secondo il testo Ebreo e la

noslra Volga fa, noil' anno 1656 dopo la creazionc dcll'iiomo; secon-

do i Seitanta, Fa. 2M2 ovvero 1'a. 2262; secondo il testo Samari-

tano (quale lo abbiamo al presente) ,
1' a. 1307. L'anno del 'diluvio

secondo 1'Ebreo, fu 1'a. 2318 ovvero 2288 avantiG. C., e secondo i

Seitanta 1'a. 3028 o (seguendo Giuseppe) 3102, e secondo il Sama-

rilano 1'a. 2998. Venne il diiuvio, come poc' anzi udivamo dal sacro

testo, nell' a. 600 di Noe, del mese secondo il di diciasctte: cioe in

queslo giorno ,
almeno ne' luoghi abilati da gli uomini

,
comincio a

far sentire le sue percosse quel tremendo e per tutti i secoli memo-

rabil flagello. Prima deH'uscita dall'Egillo, gli Ebrei incominciavano

V anno dall' autunno
,
c prendevano il primo mesc dalla prima luna

dopo 1' cquinozio autunnalc : il giorno 17 del mese secondo pare

dunque che clovcsse rispondere ad un qualclie giorno tra 1'ottavo del

nostro novembre ed il setlimo del dicembre 3
.

1 Come al v. 14.

2 Fiato di spirito di vita neUe loro nan: Ebreo. Alito di spirito vitale neUa

loro faccia: Siro.

3 Questo punlo e discusso da molti dotti. PETAV. De doctr. temporum
L. IX, c. 9, 10, 11. PERER. in Gen. L. XIII, Disp. 10. USSER. Ann. a. m.

1636. CLERIC. LUD. CAPELL. Chron. sacr. de Dil. NICOLAI Lez. XLIV
sul Gen. GRANELLI Lez. XLIY ml Gen. ecc.
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Contare gli anni dalla creazione di Adamo o contarli dalla creazio-

ne del mondo ,
si avea per solo ima cosa : ma la cronologia mosaica

eomincia colla creazione dell'uomo, ed ove pongasi menle alle ragioni

fortissimo, che ci somniinistrano le scienzc nalurali e ancora'Ie parole

del sacro testo, si debbono quelle due epoche eonsiderai'e come affallo

distinle. Nel volgar linguaggio tultora si confondono e si confonde-

ranno, perche le voci e le frasi hanno vita piu lunga dclle opinioni, e

perche il piu degli uomini non d' altro fa caso nel mondo, salvo clie

deUapropria specie. La creazione della noslra specie e quella di Ada-

mo, quesle sono won pure solo un'epoc-a, ma solo un faito, fuor sola^

menie pei pochi sognatori degli uomini anlcadamiti, sogno che a' noslri

giorni 6 piaciuto ravvivave al sig. Rask. Tuftavia egli sludiandosi di

ristabilire la cronologia de'suoi Elohim e Elimei, non fa risalire la loro

immaginala repubblica o regno piu in ladi 3000 ami! incirca prima

di Gesu Cristo, cioe ad ejioca assai posleriore a quella assegnata ad

xidamo dal teslo Ebrco
, per nulla dire del greco de' Seltanta. Pone

poi Rask 1'epoca di Adamo non piu che 2721 anni prima dell' era

Cristiana, e soli 263 prima del diluvio, al quale assegna 1'anno cin-

quantesimo di Noe
,

trasformanclo in allrelianli mcsi i 600 anni di

quello. Esso trova iroppo lunga la vita de' palriarchi anlediluviani
,

quale 1' abbiamo nel Genesi ,
e pretcndo die nel! a fanciullezza del

genere umano V anno solare non, fosse comune, e la principal misura

del tempo fosse il mese lunare, e die qucgli anni antediluviani, ancora

essi quasi fanciulli e piccini ,
fossero non piu chje'mesi : quosla opi-

nione non' e al tullo nuova : anzi e assai vocchia, aveiido Varrone in-

lerprelali per mesi quo' mille anni che dicevansi aver vissuto gli

uomini anlichissimi 1
. II Rask opina, da Adamo a Noe 1'anno essere

stalo di un mese, da Scm fino a Sarug di due mesi ccc. e che, ove la

regola non pare bene applicabile, il compilalore della relazione mo-

saica abbia errato, edegli prelende correggere questi prelesi errori.

Ecco le sue correzioni rispelto ai Palriarchi progenitori di Noe. E
noto che i Settanta fanno ai piu tra essi generare quel figliuolo ,

il

quale doveva aver luogo in questa genealogia, un secolo dopo 1'anno

fissato nel teslo ebraico : per es. Adanio, secondo 1'Ebreo (Gen. V),

1 Y. LACTANT. Instit. Dwin. Lib. II, C. 12. AUG. de Civ. Dei, L.XV, C. 12.
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genero Set, in eta di 130 anni, e Set di 105 anni genero Enos : se-

condo i Seltanla visse Adarao 230 anni e genero Set: visse Set 205

anni e genero Enos ecc. Percio fra Adamoe Set corrono non 130 ma

230 anni, tra Set ed Enos non 103 ma 205 ecc.; e cosi, senza al-

lungare la vita de' Patriarch!, si allunga notabilmente il tempo scor-

so tra la creazione di Adamo e il diluvio. Se Raskavesse seguito la

cronologia dc'Settanla, niuno potrebbe riprenderlo. Ma die fa egli?

Trasformali gli anni in mesi, per rion far nasccre troppo presto quei

die non vuol far morire troppo tardi
, egli aggiunge a ciaseuno de'

nove Palriarchi
, all'epoca del nascimenlo del figliuolo da Mose no-

minato, cento anni di piu di quell!, die gli diano i Scttanta; sicche,

sccondo lui, Adamo ncl suo anno 330 genero Set ecc. Cosi, benche

1 suoi anni sieno d'un mese, aggiusta abbaslanza le cose al suo si-

sterna. Es. gr. Malaleel in eta di 65 anni genero Tared (Gen. Y, 15'

secondo 1'Ebreo; non sappiamo se Tared' fosse il suo primogenito ,

ina supponiamolo. Malaleel sarebbe stalo padre in eta di anni 5 V,

(anche mono, poiche i mcsi sarcbbcro lunar!; ma da do prescindia-

mo; : aggiungiamo i cento anni del testo Greco, ed avrcmo, trasfor-

inanclo gli anni in mesi, anni 13 c 9 mesi: anche questa e eta uij

po' Icncra : ma aggiungiamo altri cento anni (mesi; ed avremo anni

22 ed un mese. Lo slesso dicasi di Enoc 1. Cosi tullo si aggiusta.

Ma e egli lecilo aggiuslare in tal modo a' proprii sislemi un testo

sacro? Merita egli lode colui die, vaneggiando d'ingegno, con simili

correzioni c piu vcramcnle corruzioni, alter! uno scrittorc profano?

Egli e assai verisiraile die 1'attenzione dc' prim! uomin! si porlasse

sul mese lunare primache sull' anno solare
,

e di quello primamenlc

facesser uso. Puo cssere die gli Egizii o qualdie allro antico popolo

desse al mese il nome die poi clava all'anno
;
macertamenle gli anni

della gcncalogia del Genesi sono anni e non mesi. In questo sislema

gli anni de' Palriarchi tino all' anno secentesimo di Noc sono mesi:

questo anno poi, doe quello del diluvio, e cerlamente un anno assai

simile a! nostri
; perocche si parla del suo mese secondo (VII, 11), del

mese seltimo (VIII, 4) e del decimo (5) e di molli piu giorni die non

enlrino in un mese
,
scorsi dopo il di primo di quel mese decimo :

1 Presso KLEE P. II, C. III.
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ond' e che quest' anno necessariamente consta di dodici o almeno di

undid mesi : ne v'e ragione per credere piii breve 1* anno seguerite

secentesimo primo, del quale e mentovato il primo mese e il di ven-

settesimo del secondo. Gli anni poi, che si contano da Sem a Sarug (e

pure tra gli anni di Sem entra quello del diluvio
) sarebbero, secondo

H Rask, di due mesi; indi anderebbero crescendo. L'inverisimiglian-

za di tal sistema salta agli occhi. Chi credera che il sacro scrittorc

nel medesimo capo colla voce medesima indichi ora un vero aimo ,

ora un mese? Che de' 600 anni del v. 11 del C. VII
,
599 sieno

mesi, e solo 1' ultimo sia un anno in senso piu proprio?

E perche lanta avversione alia lunga vita degli uomini nati in-

nanzi al diluvio, della quale e memoria nelle tradizioni degli Indian!,

de' Caldei ccc. ? V ha egli in tal lunga vita intrinseca contradizionc?

No certamenle. Dacche e tanta diversita nella lunghezza di vita de-

gli animali di specie diversa, ma della medesima classe e posti nelle

medesime condizioni di esistenza
; perche non vi potra essere tra in-

dividui della stessa specie, ma sotto condizioni diverse? Se posso dire

quel ch' io sento
,
mi pare che questa longevila s'accordi mirabil-

menle colic recenti doltrine geologiche , e forse sia uno degli anelli

che congiungendo le verila rivelate colle natural!
,
e queste e quelle

confermano, benche il fenomeno non sia ancora dichiarato dalla

scienza. E invero
,
non e tra le doltrine piu ricevute della .geologia ,

che le grandi cataslrofi
,
modificando i terreni e probabilmenle an-

cora i mezzi in cui vivono e respirano gli animali, cioele acquc e 1'at-

mosfera
,
hanno resa

,
almeno in alcune parti del globo , impossible

la vita di certe specie animali e vegetabili ,
ed hanno per contrario

resa possibile o hanno agevolata Tesistenza di alcune allre
;
che in

conseguenza di tali calastroli molte specie sembrano perite ,
e le spe-

cie non perite si sono allerate
, almeno diminuendo di mole, forse

perche s'era abbreviata la durata della loro vita e del loro in-

cremento? Vediamo nel Cap. I del Genesi, come innanzi della ca-

tastrofe
, per cui sorse dal seno dell' acque la terra asciutta

,
non

erano nel mare abitatori guizzanti e molto meno i cetacei : probabil-

mente quelle acque primitive, o piuttosto quella immensa soluzione,

-carica di tante sostanze eterogenee, non era atta a mantenere la vita
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animale e ne pure la vegetable. Yediamo come, prima die 1' aria y

forse in seguito di qualche altra catastrofe ,
si purificasse in modo

da render \isibili il sole e gli allri astri, non erano ancora gli ani-

mali
,
de' quali Mose fa espressa menzione ,

cioe almeno gli animal!

vertebrati. Se una gran calaslrofe, a quel die pare, maggiore delk

precedent!, devasto il nostro globo, allorche gli uomini gia lo abi-

tavano ,
come altesta la tradizione di tutti i popoli , avra quesla pro-

dotlo qualche cangiamenfo e yerisimilmenle qualche deterioramento

ncgli animali tcrreslri e fra quesli neH'uomo fisico. Non e forse stato

osservalo, die gli anliclii period! del globo, quelli che precedellero

1'ullima gran rivoluzione, erano meglio deU'epoca alluale favorevoli

allo sviluppo dclla vila vegetabile ad animale ? II sacro slorico nulla

dice dcgli effelii die polerono derivare dai diluvio nelle altre specie

di viventi, ne c'inscgna in qual modo opcrasse sulla specie uma-

na
,
ma ci fa inlendere die essa specie ne soffri

,
e nella sua parte

lisica reslo deteriorala, e ce lo fa intendere, sccondo ch'io avviso,

jiel modo piu manifesto. Esso ci rappreseuta la specie umana assai

longeva in lulto qud primo periodo e non punlo accordata la vita

lino all'epoca del diluvio. Noe visse 950 aim! 1. Immcdialamente

dipoi la vita umana si va abbreviando. Sem mori di 600 anni. Ar-

faiad suo figliuolo, nato dopo il diluvio, ebbc 338 anni di \ila,

Sale 133,. cd Ebcrsuo figlio 161 (101 sccondo il lesto Samarita-

no). Le eta \anno ancora decresccndo
,
ne piu innanzi ci si pre-

sentano ela cosi grancli ne die si avvicinino a 300 anni. Gli an-

ni di Falcg, ligliuolo di Eber, furono 239, quelli di Reu 239, quei

di Sarug 230
, quei di Nacor 138 2, quei di Tare padre di Abra

mo 205, o 115 secondo il teslo Samarilano. Abramo visse 175 an-

ni, Sara sua moglie 127 : dei due figliuoli di Abramo, Ismaele ed

Isacco, il primo 137
,

il secondo 180 : Giacobbe 117
,
c il suo piu

illusire flgliuolo Giuseppe 110 3. La versione Greca dctta dci Set-

lanla assegna divcrsa eta ai Patriarclii tra Sem e Tare
,
ma il de-

(Tcscere delle eta si vede ivi cgualmente. Essa da ad Arfaxad anni

1 Gen. IX, v. ult.

2 Secondo il Samarit. 148.

3 (7cn. XI. XXIII, 1. XXV, 7, 17. XXXV, 28. XLVII,.28. L, 25.
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435, a Cainan, die si fa figlio di Arfaxad e padre di Sale, 460 an-

ni ,
a Sale 4&0 , ad Eber 404

,
a Faleg ,

339
,
a Reu 339

,
a Sarug

330, a Nacor 304 1. Si vede la vita decrescere a poco a poco, tal-

<che ai giorni di-Abramo e di Giaoobbe non differiva molto dalla no-

stra
,
e si notano dal sacro testo di assai lungbe le e& di Abramo r

di Isacco e di Giacobbe , ne si omettono negli ultimi due gli effelti

della veccbiaia 2. Non assai dopo, 1'eta dell' uomo si ridusse alia

misura presenle, die da molti secoli dura invariata 3. Peraltro an-

cora oggidi, I'uomo, dice THaller ,
dee collocarsi fra gli animali,

che vivono piu fanyamente; do che rende assai ingimti i nostri la-

menti intorno alia brevita della vita 4.

Gli individui della specie umana, nati prima del cataclismo, nelle

condizioni piu favorevoli alia vita umana e disposti ad avvicinarsi

al millennio
, polevano non soffrire abbreviamento nell' eta, se il di-

luvio li sopraggiungeva gia maturi
,
come avvenne a Noe : non cosi

a quei che all' epoca del diluvio erano gioyani, secondo que' tempi,

quali erano i suoi figliuoli. Coloro poi die venivano alia lu(% in con-

dizioni merio felici e in un terreno divenuto
,
a cosi dire

,
divoratore

<de' suoi abitatori
,
ma pero nascevano da genitori atli a comunicar

loro una tenace vitalita
,
in virtu di queste due forze contrarie

, pare

die dovessero godere di una mezzana longevita, ed aTvicinarsi, per

es^mpio , piu o meno ai cinque secoli
,
salvo le circostanze indivl-

1 Gli interpret! ed i cronologi sono divisi tra la cronologiadel testo Ebreo

e quella de'LXX. Seguendo qnesta o il testo Samaritano
,
che allungano il

tempo scorso tra il diluvio ed Abramo, meglio s'intendela dispersione del-

le genti, e piu agevolmente si concilia il Genesi colle tradizioni Eglziane^

Cinesi e Indiane. De-Luc pensava che colle osservazioni geologiche,le quali

provano la mediocre autichita de' nostri continent! o almeno del loro stato

attuale, si potessero confutarc i cronologi, che allungano il periodo com-

preso fra Noe ed Abramo. Ma questa era forse soverchia fiducia ne' suoi

cronometri naturali
, ch'egli medesimo dee confessare non capaci della piu

squisita esaltezza.

2 Gen. XXV, 8. XXVII, 1. XXXV, 29. XLVIII, 10.

3 Dies annorum nostrorwn in ipsis seplwyinta ami. Si autem in potenla-*

tibw, octoginta anni, Ps. LXXXIX.
4 Elem. physioloyiae, L. XXX.
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duali. T nati da qucsti esseri indeboliti , potevano sentir meno T in-

fluenza della forza favorevole alia longevita e viver vita men lunga

de' padri. In simil modo, nascendo le successive generazioni da ge-

nilori sempre piu deboli
,

si accorciava successivamenle 1' umana

vita ,
finche i genitori, non piu procreando se non figliuoli atli a vi-

verc solo quel tempo che consentiva la mulata condizione delle cose,

cesso il dccrcsccrc della vita umana, trovandosi, per cosi dire, in e-

quilibrio le due forze inlrinscca ed cstrinseca. In altri termini e piu

brcvemcnle. Gli uomini dopo il diluvio soffrivano V influenza della

cangiata condizione delle cose, e generavano a mano a mano figliuo-

li mcno alti a lunga vita
,

finche modificati di tanto quanto esigeva

il nuovo slalo del globo terracqueo, quel decremento non trovo piu

cagione die 1' originasse e cesso. Esso da prima era piu rapido ,

quindi piu lento
;
c cosi sembra die dovesse essere; perocchc la nuo-

va condizione delle cose piu si opponeva alle eta piu lunghe c mcno

alle meno lunghe. Ouali fossero le mutazioni nclla terra o nell' atmo-

sfera, dVvero in questa cd in quella, prodotte dal diluvio e produci-

trici deir accorciamenlo della vita umana c forse di quella di moiti

animali
,

io nol cerchero , perche non confido di sapcrlo trovare e

lascio tale indaginc a chi piu sa o a chi in seguito piu sapra. Sen-

za risolvere tal quesito ,
credo die non siamo autorizzati a negare la

longevila de' Patriarch!, abbreviando capricciosamente gli anni ram-

mcntali nel Gcnesi. Che diremmo di chi non mai avcndo vedulo eer-

ie gigantcsche ossa fossili
, leggendone le descrizioni

, pretcndesse

die gli autori di queste abbiano adoperalo le voci palmo , pollice,

metro , decimetro ecc.
,
non gia nel senso che sogliono dare a que-

sti vocaboli
,
ma intcndendo di altre lunghezze assai minori ? E tan-

lo sia dello della vita cle' primi uomini 1 e dell' anno del diluvio .

passiamo ad altro.

(Si continua)

1 Se 1' abbreviamento della vila umana sia predetto nel v. 3 del G. \P
( crun(([ue die* illiu-s centum viyind annorum ) e cosa conli'Oversa Ira gli es-

posltori.
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Ai venlotlo Maggio di bel mattino
,
la conlessa Leonzia iiella \a-

gJHSsima citta d'Arona
, posta sul Lago Maggiore, si stava scduta

)litaria, sotto un grazioso padiglioncinq, al poggiuolo di una bianca

cascinetta , la quale specchiandosi nel chiaro lido, Irascorrea con ki

visla sopra tutta la distesa di quclle acque limpide e perlate. EU&

era pallida o piena di sospiri : e girando i mesti suoi sguardi per

1'ampiezza del gaissimo lago, e per le isolette leggiadre che in seno

gli spuntano, e per gli aprici collicelli'che ne inverdiscono le prodc r

mirava una tanta amenila di silo e letizia di stagione con tale aslraV

tezza
,
che ben si scorgeva lei non pigliarsi yerun diletto, ne dd

cielo sereno, ne deiraere balsamico, ne delle onde cristalline, m
degli augelli , ne dci liori

;
siccome donna tutla assorta in un ango-

scioso pensiero ,
che stupida la rendeva a quel Iripudio soaye e &

quel riso dolcissimo della natiira. Gli occhi avea languidi ed appas-

siti
,
se non quando ficcatili tratto tralto e con a\idissima inlensita

nella costa lombarda, che e di rincontro, le si raccendevano d' un

foco vivace; spentolc poi tosto.dal subito e largo pianto che le irri-

gava le guance, e le scendcva nel petto allenante d'ambascia. Quel

Serie V, vol. Ill, fasc: 296. 12 5 Luylio 1862
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giubiio della primavera, die tutto intorno lc danzava
,
non die gio-

condarla
, pareva die anzi le addoppiasse 1'amarezza dello spirito.

Perclie usciva lalora in aneliti veemenli, e, coper losi il viso 'con una

mano e abbaudonata 1'allra spcnzoloni, ricascava indietro quasi cosa

morta ,
c si affondava per qualche tempo nei guanciali del suo se-

dioiiccllo. Ma poscia ritornando da queirabballimento ,
si rizzava

nclla vita
, riposava il dcstro gomilo sul davanzale del poggiuolo, e

con la front o nella palma affissava lungamcnte Fazzurro cielo: e tut-

ta porporina in faccia, rimaneva a guisa d'eslalica, senza mob e con

1'anima compresa da un sublime affelto, die sembrava rapirla a se

stcssa e aU'interno marlirio del cuore appassionato.

II Icliore non abbisogna di raolle parole a inlcndorc 1'affanno di

qucsta povcra madrc. La nolle della precedenle domcnica
,
die era

dei Ycnlidue, noi la vcdommo, tradita in ogni sua speranza, consu-

marsi di crepacuore, pei Uigubri e scuri presentiment! die nclla fan-

tasia sopra ITalla le si .:;ffolla\ano, snl conto del figliuolo. E certo, se

ella secondalo avesse 1'impulso del suo sfidato cordoglio, il domani

sarebbesi parlila dai Piemonle e ravviala verso la palria, per finirvi

di dolore presso la culhi, sopra cui il suo Giulio aveva spiralo le pri-

me aiire della vita. Senonche le suppliche slreltissime e la eloquen-

z;i iinincibile di Natalina la slornarono dal fretloloso consiglio : e

tanlo le infusero di conforto, clieclla, risollevatasi, siarresea tentare

quella die dlceva essere 1'ultima prova. Ouesta era di condursi ella

in persona lino a Borgomanei-o c alle circostanze del Lago Maggio-

re; e di mellervisi, con la sua fanciulla e con Fiorenzo, in cerca del

giovane. No il disegno- le fu punto contrarialo dal cavaliere Eugenio:

il quale, con finezza di umanissimo signore, si proferse di accompa-

gnare egli allresi la brigalella; e, siccome pratico dei paesi, di fade

da utile guida e da scoria ledele, in quell'assai dubbioso esperimento.

Furono van! i borboltamcnti di Fiorenzo die ricalcitrava a quel-

1'andala
;
o per la men Irista esigeva die Nalalina si fosse lasciata

indietro, e commessa alle cure gentilissime della dama consorte del

Cavaliere, la quale si profumatamenle con lei amorevoleggiava. In solo

udire questa sua proposla, la donzella fece un visetlo si agro e lo friz-

26 con uno sguardolino si torto e pungente, che il sempliciano si rag-

gricchio tutlo, e voltosi alia cameriera :
- Com' e divenuta cresto-
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sclta la signorina eh ? disse s&tlovoce
;
ora ella e die comanda. Be-

nissimo ! In casa era una tortorella
;
e qui? una viperetla. Vuol me-

nare pel naso la Contessa e far lutto lei. Fiorenzo nori e pii nulla.

Ah, quando lo sapra lo zio !

Che zio e die zia? replied bruschetta la-damigella, die aveva

intesa Fultima esclamazione
;

voi siete venuto con noi da casa per

darci mano a trovar Giulio, e invece con le vosfre stitichezze sem-

pre ci iinpacciale. Che aulorita avete voi di separarmi da mia ma-

dre? sicte da piu di lei?

Finocchi ! senle, signora? soggiunse alia madre Fiorenzo, sco-

tendo la testa e col pugno sinistro nel fianco.

-0 bella! seguito la fanciulla, rossa die pareva una fragola ma-

giostra; vuole die io resli in Torino, die io non vegga Giulio. Poll!

resti egli se gli place A me da il cuore di correre fin sotlo le boc-

che dei caimoni per cercare di raio fratcllo
;
ed egli ha paura per me.

Basla la paura die avete per voi, oh basta, basta!

Capperi, le sono poi insolenze delle buone del moudo cotestc!

Ha sentilo, signora? diss'egli alia dama con qualche alterazioncella
;.

ha senlilo come si e fatta imperlinente? Quando mai ha tenulo meco

im simigliante linguaggio? Io paura eh? io die ....

Su via, da bra\o, Fioienzo, lascialcmela quiela! rispose la

(.lontessa un po' infastidita
;
Nalalina non dipende die da me : ella

verra meco, e voi badale a dis-porrc le cose pel Maggio; sbrigate-

vi! -L'agente se ne ando bronlolando, e la donzella con un tal

visino amariccio sorridendo alia madre : Che sorla di grilli gli

frullano pel capo! esclamo; prelendcre chc, dopo tante pene, io non

goda la consolazione di abbracciare Giulio ncl piu bel momento del-

F incontro ! E darmi dell' imperlinente !

Or bene li azzitta anche tu, figliuola mia, e non attaccare. bri-

ghe con Fiorenzo. Tu rispetta, se vuoi essere rispeilala. Mo va e al-

lestisci la valigia: ii sbriga ancora tu.

N<i ho da ammannire una anche per Giulio? Una muta di pan-

ni, per farlo subito bello, sarebbe da portargli ;
chi sa come sara mal-

concio, poverino !

Ah scaltra ! tu pensi a gabbare tua madre fmo all' ultimo, noa

e vero? Fa pure, porta cio che ti aggrada; ma prega Dio, deh pre~
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galo, che tuo fratello viva ! La virtuosa giovinetta pero, punta da

mi ripigliamento della coscienza ,
avanti di por mano alle valige, si

affretto d'irc presso all'agenle, per chiedergli scusa dell'uscita sua

troppo arrogantuccia. Del che Fiorenzo s'imbietoli tutto, c congiun-

se le mani con dire : Oh lo veggio ancor io ! e il grande amor

SKIO pel padroncino che 1' ha fatla escire del naturale. Ella e un'an-

gioletta : se Giulio fosse stato buono come lei
, quanti guai , quanti

imbrogli ci avrcbbe risparmiati! Quella povera Contessa si e ridotla

a uno schclelro, a un' ombra ! Ma cosi va il mondo !

Tutli perlanlo, col convoglio pomeridiano del lunedi
,
mossero di

conserva per Biclla : e d'indi, il giorno seguente, farono con gran di-

Hgenza in Borgomanero. II Cavaliere stava infra due
,
ne sapeva a

*qwal parlito appigliarsi ;
se di porsi egli a fare indagini di Giulio per

que' conlorni ; ovvcro se di spedire alcun lidato e ardito paesano

ollre ii confine , perche raggiunlo il corpo de' garibaldeschi e prcsa

lingua, fosse rilornato con qualche ragguaglio o di lui o del compa-

gno. Alia Contessa piacque infmitamente questo secondo, siccome piu

conformc al desiderio dellc sue materne e pavide speranze. Ond'e

die, trapassali a soggiornare nella vicina e piu comoda cilia d'Arona,

il inercoledi vcnticinquc fu serrato il nodo
,

e il messo arrischiata-

nwnle si Iraforo, come i lettori sanno
, per enlro la terra di Lom-

feardia.

Coslui in accollarsi il perigliosissimo carico, s'era impegnato die,

trannc il caso di disgra/ie, sarebbe rivenuto il doman 1'altro. Ouindi

k anguslic della signora in questo mezzo tempo ,
non sono da nar-

Mrsi. II suo tenerissimo bigliellino a Giulio ,
da noi ricopiato piu

sopra, non rendcva alle mille le passioni deH'anima sua, per le cru-

deli perplcssila travagliatissima.

Ouando pero, smT annottare del di segnato col tcrrazzano, in luo-

go di lui sopravvenne la prima notizia del combaltimenlo di Varese,

a dire che cosa ella diventasse, non ci basta la penna. I limori e le

speranze la cominciarono a scuotere ,
a sconvolgere ,

a tempestare

co tale e tarita violenza, ch'ella penava in un'ambascia, alia quale

niuno era che avcsse potuto recare lenimento. Dove innanzi sospi-

rava che il figliuolo fosse pure varcato di la con la legione del Gari-

i
, perciocche avrebbe cosi avute novelle se non altro del vivere
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che e'faccva; appresso quell' anmmzio nel'aslo, ellasi augurava ehe

Giulio si fosse piu tosto disperse per le contigue montagne ,
che va-

gabondasse fra i dirupi, che errasse tapino per le selve, che giacesse

famelico in una spelonca, ma lontano sempre dal ferro e dal fuoco dei

Tedeschi. Le atroci pressure, fra le cui strette la dama spasimo dopo

la tristissima nuova , non saranno capite se non da quelle madri
,

se mai qualcuna di loro ci leggesse ,
cui sia occorso di sospettare

che un diletlissimo ed unico figliuolo sia stato a parte di una balta-

glia , ignorando se sia poi o no rimastovi sul campo. A queste ma-

dri
,
che ora in Italia spccialmenle non sono rare

,
si puo dire col

poeta :

Giudicate il cor suo dal vostro core.

Quella matlina dei ventotto entrarono a lei nel lerrazzino, ov'ella

si stava struggendo ,
il corlese Cavaliere con 1' agente : e vistala si

eupa, si macera e scaduta, argomentavansi di fade spirito, recitan-

dole le'voci che correano molto propizic ai Caccialori delle Alpi ,
e

dandole, come suol dirsi, roselline per rinfrancarle 1' animo. Ma la

signora, sorda ad ogni parola di rincoramcnto- e incredula ad ogni

eorisolatrice novella : Deh, cessatevi in grazia dal pascermi di

nebbia! .rispondeva quasi svenuta; io sono madre e voi non siete.

Le speranze oggimai mi hanno morla
,

e io ho fornilo di sperare. II

euore mi dice che Giulio forse e stato ucciso.

-
Viene; mamma, eccolo che sale! strillo Natalina spalancando

la porta del salotto e avventandosi alia madre, che issofallo si riscos-

se come da un sogno.

Chi? chi viene? dimandavano tutti sospesi alia fanciulla.

Egli , quell' uomo che e andaio da Giulio. Eccolo qua. 1

effetto colui si presento col suo cappello in mano, fece una profonda

riverenza e s'inoltro verso la dama.

- Sei stato? gli chiese il Cavaliere.

Ah no? e 1'ho trovato !

- Giulio ? grido la Contessa balzando in piedi rubiconda di fiam-

Bia ; hai trovalo Giulio?

Signora mia, mi perdoni ; riprese avviluppatamente il villano ;

Giulio no, ma il signer Tito garibaldino.
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E lo stcsso; disse la sorella ,
che bianea bianca si leneva con

le mani a un braccio di Eugenic, perche le tremavano le ginocchia.

Oh Gesu ,
vive ! siate benedello ! sclamo la madre

, levando

un'aculissima e giulivissima occhiata in alto. Poscia fu un istante

di esilazione e di limido silenzio. La Conlessa altendeva a raccogliere

i pensieri, e a rimeltersi dall' improvvisp costringimenlo die le diffi-

cultava il respiro. La fanciulla ancor essa, ripigliali i colori, si di-

nienava per riavere il iialo. Fiorenzo era rimasto li ritlo come di

sasso, con la bocca tonda e le mani puntate sopra una tavolctla. li

Cavalicrc, serrandosi nel pugao il porno della sua canna
,
brillava

d'un risolino trionfale. (Ill sguardi d'ognuno crano inlen'i ncl messo.

11 qualc, peritandosi di coniinciare con le scusc dclla sua lardanza ,

si frugo addosso c tiro fuori il biglictto e F invogliuzzo confidatigli

da Giulio. E senz'allro, mollo rispettivamenle li offersc, come ne avca

Vordine, quello alia Conlessa e queslo alia donzclla.

- Una leltcra ? un regale di Giulio? gridarono afferrando con

mani Iremorose, quella 11 picgo e qucsta il rololetlo.

Noi aimelie perderci in iscorciarc i detli , gli alii
,

i giubili e gli

slupori della dama, della figliuola c degli aslanli
;
vorremmo riferire v

sccondo 1' use da noi serbato finora
,

la scrillura di Giulio. Cos!

ognuno se li polrcbbe da se non malagevolmente iigurare. Ma essa,

non si sa come, e ila in sinislro. E per queslo capo noi saremmo in

secco, c ridotli a lavorarc di fantasia
,
se non ci fosse \enula sotto

dcgli occhi una leltera della sorella di Giulio ,
la qualc ci ha lolto

d' impaccio. Con la debila licenza
,
ne riporliamo qui il pin ed il

meglio clie fa per noi.

Quella die mio fralello scrisse col lapis da Solbiale non si

Irova piu ,
e me ne rincresce. Mi ricordo die era brevina

,
ma

piena di bei sentimenti
,

c die nostra madre
,
la qualc a me non la

voile far leggere lutta, ne ebbc una consolazione grandissima come

non potrei dire. Fra le altre cose, egli ci ammnziava di aver a\?uta la

lellera nostra di Ciamberi con le fotografie ,
e ci assicurava di por-

larle sernpre seco, e di guardarle c baciarlc ogni giorno un numero

senza numero di voile. Oh die cuore ha sempre avuto Giulio ! Ci

parlava ancora in termini dolentissimi di quel Gustavo mortogli tra

le braccia in Varcse, e in una poscritta di tre righe a me
, ringra*
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zlandomi dellc medaglie, mi dava i saluti del caro Maso
., per la cui

fcrila si mostrava fuor dimodo angustiato. Avcva ragione! Nell'in-

Yoltino chc mi mando
,
era quelia palla die gli a\e\;a colpito il ber-

rctto. La facemmo legare in oro, c,>eon un mio anello, sospendere

per veto nel santuario di *. .

Tanto mia madre , quanlo io
, dopo ricevu-ta quelia lettera con

molte nolizie a voce.che. ci dkde qnel paesano ,
volevamo a tutti

I patli eoirare nella .liOmbardia e raggiungere Giulio in Como. II

signer Cavaliere disse ehe era impossible, e la voile vinta. Siccome

egli, con un hmgo discorso e con le gazzelle, persuase a mia madre

che i Fraiicesi .Irapochi giorni si sarebbero impadroniti di Milano
;
cosi

ella si contenlo di rilornare subilo in Torino, per condursi poi meco

a Vercelli, e la aspellai'e die la slrada per la Lombardia fosse dive-

nuta sicura. La lornala fa bella e sercna
;
e mia madre, benche fosse

patitissima e pensosa- , pure si era tanto racconsolaia
,
che alle \6ltc

non pareva piu dessa. Di me noo (Iko . nulla. In Chivasso udimmo

della vittoria di PaJestro
,
e appena smoii'tali all' albergo trovammo r

con sorama allegrezza e meraviglia , lo zio Giaoomo die era venuto

a Irovarci. Noi ci rallegravamo.; e Giulio intanlo? lo non posso pen-

sarvi senza sentirmi le streile al cttore. Povero Maso, e povero fralel

mlo !..... Nel tempo slcsso ci fu presenlato un biglietto da tisila

del sigaor Leopoldo. Che egli dovcss' essefe il padre di Tommaso,

lo indovinammo subilo dal cognome.

XXXIV.

Fino ad ora abbiamo governato le fila dclla noslra narrazione in

modo
,

che non v' involgessimo se non quel tanto dei fatti politic! e

guerreschi, avvenuti nel 1859 in Italia, die era di mestieri per dare

luce convenevole. e spicco al ripieno del racconto. La pietosa ma

privalissima istoria dei casi d'un giovanetto figliuolo, e delle amba-

sce di una madre e di una sorella per Ini sconsolate
,
sembrava a

noi che non fosse da intrecciare e da confondere quasi sforzatamenio

con quelia dei pubblici success!, che rcndettero cosi memdrabile fra

di noi un tal anno. Per queslo, salutale a pena da lungi le aquile

battagliere che nel Piemonle aflilavano i rostri per azzuffarsi
,

ci

slamo tenuti paghi di ormare con passo fedele i nostri personaggi,
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quando su le avvenlurose peste dei Cacciatori delle Alpi, e quando

altraverso le citta e lunghesso le strade per cui viaggiavano. Ma d'ora

innanzi, bisognera che ci facciamo un poco piu d'accoslo agli eserciti

die s'interponevano tra di loro. Conciossiache la medesima sorella

di Giulio ,
nella sua graziosa leltera leste recata

,
ci niostra che con

le geste dei detti eserciti si annodavano, non meno le sorli del fratello,

che le spcranzc di lei e della Contessa sua madre.

Notammo piu avail ti che il maresciallo Giulay, dopo avere nel be)

principio dclla invasione tastato con pie litubante varic vie da of-

fendcrc la capitale del Regno sardo, si era poi subitamente v61to alle

difese, trinceralosi nella Lomellina, e annidatosi colfiore del suo ner-

bo nell'angelo die fonno il Ticino ed il Po
,
la dove solto Pavia con-

fluiscono in uno. Di che, in luogo di piombare fieramentc addosso al

nemico, di rompergli i passi, di sperperarlo e di sgominarlo mentr'cra

liacco, stelle per circa un mese badando che si fosse ben bene raf-

forzato : e in questo mezzo non logoro il tempo in altro, che in affati-

care le sue milizie con andate e venute, con giri c rigiri dall'un capo

all' altro di quella lunga ed angusla fetta di terra, ov' egli signoreg-

giava.

I Frances!, die intanlo sopraggiungevano alia dilagata in soccorso

dei Subalpini ,
si erano per que' primissimi giorni dell' irruzione,

spartiti in due corpi : de' quali 1' uno
, capitanato dal maresciallo

Baraguay d'Hilliers, occupava laLiguria ;
e 1'altro, guidato dal ma-

resciallo Ganrobert
,

si stcndeva tra Torino ed Alessandria e dava

spalla ai Piemontesi ,
collocati , sotto il comando del Re

,
dielro la

linea che da Casalc si protrae per Yalenza e Bassignana. Ma in bre-

vissimo spazio di tempo gli sbocchi alpestri del Cenisio e del Mon-

ginevra , e gli scali maritlimi della Riviera, ebbero gitlato entro il

Piemonte legioni francesi in si gran copia , che fu d' uopo disporle

con un novello ordinamcnto. E da Parigi volo ad assegnarlo 1'impe-

ratore Napoleone, il quale si era risoluto di prcndere egli in mano la

condotta unica dei due eserciti confederati.

Ai dodici del Maggio esso di failo approdo nella rada di Geneva,

Irasportatovi dal sontuoso legno a vapore di nome la Regina Orten-

sia. Una moltitndine senza uguale di gusci, di burchielli e di sando-

lini, messi a bandierole e pennoncelh verdi , cilestri
, vermiglii e
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bianchi ,
e stipati di ciltadini e popolani e foreslieri d' ogni genera-

zione, si urtavano per tulti i versi, remigandogli incontro e spandendo

rose, gigli e verzure nei flutti, su' quali incedeva 1'imperiale naviglio

lento e maestoso
;
e scagliandogli a bordo \aghissime corone di fre-

schi allori. Ma all' entrata di questo nel porto, gli scoppii delle arti-

glierie e gli stridi degli affollatissimi spettatori Icvarono tal rombaz-

20 die assordo 1'aria. Le ghirlande fioccarono, ed i fiori o spicciolaii

o a ciocche piovvero come nembo, sopra il cocchio dell' Imperatore

lungo il suo tragitto per le vie addobbate della citta : e le urla, e le

gazzarre, e le feste, e le allegrezze non ebbero piii fine
,
se non die

con la sua partita per Alessandria, dove corse a pigliare stanza for-

ma nel cuore del campo collegato.

Queste ovazioni, die piu convenientemente si sarebbono serbatc ai

trionfi dopo le viltorie, erano stale accalorate dalla celeberrima pro-

inessa di affrancare 1' Italia dalle Alpi all' Adrialico
,
die il Sire

aveva gridata, nel suo solenne bando di guerra al popolo francese
;
e

che tutti inebriava di gioia i fautori dello straniero intervento con-

tro il dominio straniero ,
a dispetto di quegli altri colali che ivano

ripetendo con Fazio degli Uberli :

Certo io non spero piu in gente tedcsca,

Ne in greca ne in francesca, che ciascuno

Com'e falto signer, sol per se pesca.

clu si abbia avuto ragione, si e veduto agli effetli. Appresso la

pace, I'Adriatico e rimasto all' Austria die in prima lo posscdeva, e
f

le Alpi con Nizza furono lolte per se dalla Francia che non le aveva.

Dei frutli di quella guerra liberatricc
, queslo ,

insieme con lo scorn-

piglio d' ogni ordine civile c con la licenza debaccante
,

e il solo

schielto , sicuro e non disputato da nessuno. Gli altri sono balocchi

da trastullarne i bimbl o da toga o da spada.

Con rarrivata dell' Imperatore in Alessandria, ebbe principio una

mossa Concorde e graduate dei Francosardi verso gl'immobili Tede-

schi. Slanteche, a loro bellissimo agio e avvantaggiandosi ogni di piu

dell'ozio beato del Giulay, le schiere alleate gli si collocarono in fac-

cia, per quanto e ampia tutta la linea della Sesia e del Po
,
e vali-

dissimamejite ne circondarono la fronte, con un semicerchio die dai
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dintorni di Vercelli s' incurvava sino a Voghera. Per questo ardito e

maeslrevole movimento, la difesa fu rivolta in offesa: e rAustriaco,

per sua trascurataggine, serrato in ogni banda da minacciose falangi,

non avviso piu adaltro, salvoche a contrastar loro il passaggio nella

Lombardia. Ma il duro pel Maresciallo era a indovinare qual sarebbe

il punto, pel quale il nemico, celalo dietro le correnti, si tragitterebbe

alia rive opposte, e si assaggerebbe d'aprirsi il valico, di costa alle

masse formidabili delle sue forze. II perche gli fu d' uopo lentare
,

come suol dirsi, il terreno e provocare T avversario die si fosse pa~

lesato.

Con questo intendimento, spedi ordine al generale Stadion die fosse

marciato alia gagliarda contro le genti francesi piu inoltrate, che da

Voghera guardavano la via di Piacenza
,
ed avessele coslretle ad

cscire dell' aguaio e a scoprire la condizion loro. Nel pensiero del

Giulay, qucsta impresa non dovcva condurre ad una ballaglia cam-

pale, ma si ad un combattimento di scmplice esplorazione. Gio non

di meno egli voile che il suo Generale fosse guarnito di oltihie e po-

derose milizie a piedi ed a cavallo delle Dhisioni Uii)an e Puamgar-

ten, e della Brigata Boer, le quali tulte insionie si dicono essero state

di circa vcnlimila leste, con acconce artiglierie.

Poc' oil re il mezzodi dci venti di Maggio, lo Stadion avanzandosi

con una fronte distesa lo spazio di una, lega tedesca, urto, nelle vici-

nanze di Montebcllo di la da Casteggio, sopra gli avamposti della Di-

visione Forey, ed alcuni squadroni di cavallcria piemontese. L' impe-
lo deir Urban, che guidava 1'assallo da questo lato, fu si tremendo,

che i Francosardi vennero cacciaii, inseguili, spazzati via dal vnTaggio

di Monlebello, e ribulUili a furia persin fuori deir altpo di Geneslrel-

lo
,

e maccllali e posli a gravissimo rischio da cadcr tutli o morti o

prigioni. Senonche il generale Forey, ammonito del pericolo, accor-

se velocissimamenle da Voghera ,
Iraendosi dietro fanteria e boccne

da fuoco
, tanto che

,
arrestati gli assalitori

,
si desse tempo ad altri

stuoli di volarc da Torlona sulla ferrovia nel luogo del conflitto.

Giunto lui, la mischia s' impegno vivissima in Geneslrello. Quivi

Urban, che poteva spingere undicimila uomini contro i seimila del

Forey e sbaraltarli
, mentre il generale Stadion in Montebello gli si

afforzava alle spalle, non ne pose in ordinanza che scltemila. Di che
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superato dal furore indomabile dei Frances!
, dopo un' ora e mezzo

di fierissimo cozzo intrepidamente sostenuto, crede opportune ritirarsi

verso Montebello. Ma qui eziandio il generate Stadion, che aveva a

manoda venti battaglioni, rinnovo Terrore dell' Urban, adoperandone

soli nove. Ond'e che gli Alleati, avventatisi loro addosso forti di die-

ci battaglioni, li snidarono dal paese: cotalch'e il duce austriaco in-

nanzi al tramonto del sole fe sonare a raccolla, e torno per Casteggio

a' suoi alloggiamenti, senza pero che il Forey ne molestasse la riti-

rata. Esso poi allego per cagione di questo retrocedimento, le rinfor-

zate continue delle Division! dei general i Autemarre
, Ladmirault e

Bazaine che arrivavano a corsa nel campo francese. Pure, qualunque

sia stata questa cagione, e fuor di dubbio die i Confederali pagarono

carissimo il racquisto dei sit! espugnati. Perocche se gli Austriaci,

secondo i ragguagli di parte tedesca, perdettero tra uccisi e feriti e

prigionieri intorno a milletrecenlo uomini
,

i Francosardi sottosopra

n'ebbero mille e forse piu. Eglino tuttavia, siperche rinscirono vin-

citori alk fine, e si perche vi riuscirono essendo di numero meno po-

tenti, ebbero il gran profitto d' ingenerare nel nemico una estimazione

rarissima della loro valentia.

Ma 1'utile piu rilevato che 1' Irnperatore seppe trarre da questo

favorevol successo, fu 1'eseguimento di un audace disegno che gli

andava pel capo, ma la cui somma arduita lo faceva stare pensiero-

sissimo. Egli era di buttarsi improvviso, con una celere voltata di

fianco, a ridossft di Novara, di sforzare il passo del Ticino, e di

piombare come folgore sopra Milano
;
avanti clke il Giulay da' suoi

trinceramenti di Pavia, di Slradella, di Piaccnza e di Cremona, fos-:

se potuto sopravvenire a traversargli 1'ingresso nella metropoli lom-

barda. Per effettuare quest' ardilo concetto, senza grave rischio, fa

ceva mestieri prirna di tutto gabbare 1'Austriaco, dandogli ad inlen-

(lere che 1'esercito alleato si apprestasse ad investire le fortificazioni

del basso Tidno e del suo confluente nel P. E per questo i due

Corpi del Baraguay e del Mac-Mahon fuix)no akun tempo ratoestali

nei contorni di Montebello, di Casteggio e di Voghera : afiinche il

maresciallo Giulay ,
vedendo ingrossare i Frances! da quella parte,

si fosse persuaso che cola mirava il nemico. Ed a cio che lo stra-

tagemma sortisse miglior prova, Napoleone comando che in varii
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gomiti dellc riviere si fossero gittati ponti di barche, e segnalamente

a cavaliere del Po di Cervesina : cotalche apparisse manifesto, che

lutto lo sforzo dei Collegali si adunava conlro quelle terribilissime

difese d'argini, di (iumi, di affossamenti e di ridotli munili di paven-

fevoli artiglierie.

Ma frattan to, ogni cosa essendo in concio, solto altissimo secrete,

la mattina dei ventotto, i Gallosardi diedero cominciaraento alia ra-

pidissima loro girata a man sinistra
,
e con pieno conserto si appa-

recchiarono di trapassare la Sesia da Yercelii, il Po da Casale; e di

traboccare .serrali c baldi nelle pianurc della cstrema Lomellina. IVe

II buon Marcsciallo auslriaco avca fallito alia genlilczza di facilitare

ad essi 1'adito in Yercelii ;
avcndola sgomberata una settimana in-

nanzi, cio.fu lo stesso giorno della batlaglia di Monlebello.

II passaggio della Sesia era stato coramesso ai Piemontesi, die,

raccolli sotto il Re, lo fecero, com' e fama
, assai bravamente, con-

quistando a gran prezzo di sangue il borgo di Pales tro, che e chiave

di tutti gli altri varchi circostanli tra Mortara e Novara
;
e affalican-

dosi per mantenerlo contro gli aUacchi degli Auslriaci
,

i quali il

domani da Vinzaglio, da Casalino, da Confienza ne tentarono la ri-

presa furiosissimamente. Ncl qual sccondo fatto, che a\ \enne addi

Irentuno di Maggio, i Sardi andarouo debitori di quasi tutto al terzo

reggimento dei Zuavi francesi, che si scagliarono a capo chino sotto

la metraglia , per ispegnere il fuoco dei cannoni tcdeschi ,
i quali

iulminavano e spezzavano in orribili guise i batiglioni di YiUorio

Emmanuele. Ed e fuori di controversia die, scnza la morte dei prcs-

so a cinquecento Zuavi die soccombettero per salvare i cosi detii

'< eroi di Palestro
, tutti i posti vinli il di iimanzi dai Piemontesi T

sarebbero stati perduti in quella giornata micidialissima.

Oueste fazioni puo asserirsi che compiessero il primo alto del

corto ma funeslissimo dramma di quella guerra, che, per inscrula-

bile decreto dell' ira celeste, dovea riporre il piu dell' Italia sotto

1'abborrito giogo dei barbari redivivi
;

e cosi disfare a tempo, per
mano dei Franchi odierni, 1'opera che ammanto di gloria si fulgida i

Franchi di Carlomagno. Imperocche 1'altro atto si aperse tosto, con

la marciata agilissima di tutte le legioni di Francia e di Sardcgna :

le quali chete chete si avanzavano sulla strada di Lombardia
,
a
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guisa di un serpente stcrminato, che si strisciasse a gran volute con

la testa in Camcriano, il corpo Oltresesia, Ira Vercelli e Palestro, e

la coda in Casale.

Se non che egli e ora che diamo il buon viaggio agli Alleali, e ci

riconduciamo nel boschctto, dove ci dislaccammo in si mal punto da!

due amid nostri.

XXXV.

Dopo che Giulio ebbe sparse gran pianlo, e sfogala in rugghi

smaniosi la stretta del suo dolore, comincio seco medesimo a de^

liberare del consiglio che fosse a premiere in quel frangente cm-

dele. Slato adunque un poco in pensieri ,
si riscossc tutto e mio-

vamente si fece presso al compagno. Questi giaceva supino , col

picdi giunti, le garabe tese, le mani incrociatc sovra del petto e

immoto della persona quasi marmo : a pena era che alitasse. 1!

bel volto avca affilato
,

scolorile piu che avorio le guancc ,
c IB

sembianze addolcite da un mesto e virginale sorriso che raovea

lene lene dalle smorte labbra : le ciglia semichiuse gocciavano sogh

vi lagrhne, e le palpebrc gli erano mezzo \ elate dalla biondissima

chionia, che il soffio dell' aria sulla Candida fronle avcagli arrove
1-

sciata. Giulio, contemplalolo prima un pezzo con sospiri, gli casco

ginocchioni a un lato, e ravviatigli i capelli e blanditolo in viso e

baciatolo con ismisurata Icncrczza : Dch, Maso mio dilello
; glC

disse ponendogli carc/zevolmente un braccio sotto il capo ; che

posso io fare per le ? Vorrei correre qua d' intorno per aiuto : ma
li contenteresti ch' io ti lasciassi solo uu pochetto?

Maso sbarrati gli occhi splendent! ancora d'un lucidissimo az-

zurro, mosse all' amico un guardo pieno d'amore ,
in quella die

avvinghiatoglisi con le mani al collo e fatto uno sforzo per ribah

ciarlo : Un prete , gli mormoro
,
un prete ! poi ricogliendo il

fiato: Giulio, io mi muoro : va, mi mena un prete. Dove siamo?

In un bosco.

Oh Dio, morire qui in un bosco come un animate ! Giulio r

mi reca un prete ;
il babbo mio e la mamma sappiano almeno che

io sono morto con la confessione.
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Ma tu sei puro come un angelo, e ti se
v

gia confessato in

Casale; quale urgente bisogno avresli tu del prete? lo volero a cer-

carti un ricovero, di poi penseremo subito al prete, e anche al

medico. Ti piace?

Si : ma ora, innanzi che tu vada
,
levami di dosso la me-

daglia di lua sorella ;
dammela a baciare e ponmila nelle niani.

I'allro, scoppiato in veementi singulti, adempi.a quest' uffizio
;

e abbracdalo con affettuosissimi atti il buon fandullo, se ne se-

paro traendo lai e gemili, die gli si sprigionavano dalle radici del

cuore. Povero Giulio ! esso aveva posta tanta affezione in Tomma-

so, die lo amava proprio come fratello : e il soguo piu giocondo

die gli rallegrasse Faspra e ingrata sua vita di garibaldese, era

di vedersi un di . affratellato con qucl caro ed ingenuo giovanelto,

per mezzo di Nalaliria. E ora anche la larva di questo sogno gli

si svaniva, c il dolce compagno gli si facea cadavere !

Alia destra banda di quel maccMoncello, sccndcva un' altra costa

che, per torluosi anfratli coperli dagli albcri e da' cespugli, riusci-

va in una via traversa. Per quel pendio balzando a salli
,

Giulio si

trovo inaspettatamente in faccia a una callaia
,
che sbocca in detla

slrada. E voile Dio che all' islante medesimo, nel quale egli arriva-

va, s'abbatlcsse a passargli dinnanzi un carro tiralo da due buoi, e

guidalo da un bifolco. Costui, alia voce die gli die Giulio, si arresto:

e benchc la divisa garibaldiana, in che egli era, lo avesse intimorito ;

pure lanlo fu commosso dalle preghiere di lui, che sali seco a levargli

1' amico da terra. II quale, con ogni possibile riguardo, fu portalo di

peso nel carro
,

e trascinato oltre con Giulio che lo assisteva
,
sino

a un casolare
,
che inconlrarono dopo un buon miglio di cammino.

Y'era all' uscio una vecchia die lilava, e accanto a lei due bam-

binclli die trastullavansi ragguazzando le mani in un abbeveratoio.

Essa alia proposta di ricettare due garibaldeschi ,
si spauri tutla :

- Ma io son sola in guardia di queste creature : i miei uomini con

le donne sono Hi fuori in quel di Bergamo per uno sposalizio, e non

torneranno die domani 1' altro : i Tedeschi battono la campagna e

visitano le case. Vi par egli ? dare alloggio a due garibaldini ? Ge-

summaria! se vi colgono, sapeto?moschelteranno
lToi e manderan-

no in malora noi e la roba nostra. No, no, andate con Dio.
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Furon parole. Giulio Iraltosi dalla ventriera un pizzico di monele

d'oro, ne sbruffo la Liberala (che cosi nomavasi la vecchia) la qua-

le a quell' argomento divento umile e cedevole come un' agnella : e

poscia, pagalo laulamente il bifolco, fe aiutarsi da lui a toglier Maso

dal carro, e a posarlo in un lelto die la donna accenno li dentro la

prima stanza terrena ;
e accomialatolo, si applieo lullo alia eura ed

al conforto dell' infermo.

La Liberata, intanto che tra ilare e sospettosa rimutava le lenzuola

a un letticello piu comodo in una camerucda di dietro , dimand<3 in

grazia a Giulio die avesse nascoslo 1'archibugio in un solloscala, e*

chiusolo a chiave per sicurezza maggiore ;
al die egli di buon grado

si piego : e per lal modo, innanzi sera, Maso fu spogliato ,
fu colco

e ricreato, quanto le angustie del luogo e del tempo il consentivano.

Egli fin da quando trasferironlo sul carro si era assopito, e, o fosse

stordimento cagionato dal male, o fosse effello della eccessiva lan-

guidezza, non si era accorlo d'essere in lelto, se non allora die Giulio

pigliatolo per le marii e destatolo, gli chiese se avesse sete. II gio-

vane risentitosi, fe cenno di si con la tesla, e sembro gustar molto

un bicchiere d'acqua fresca inagrita d' acclo, che I'allro gli porse : e

beuto, e allenalo, e inleso bene ove fosse: Giulio, il prete ;
insi-

stette; fammi venire un ministro di Dio col Sacramento, e poi mo-

riro in pace.

E da notare che da piu di un'ora, si udiva un lontano e conlinuo

rimbombo di spari, al di la del villaggio di Cavallasca, si che tulle

le valli sottoslanti ne rintronavano, e i contadini del vicinato n'erano

in uno sgomento ansioso. Giulio capi tosto, die qud romore. di mo-

schelteria dovea essere del suo corpo de' Cacciatori delle Alpi, alle

prese con gli Austriaci. Ma senza pro affalicossi di dare confidenza

alia vecchia. La quale ficcato tanto di calenaccio all'uscio, e stangale

le fmestre, erasi rincantucciala in un angolo a chetare i pargoletti che

le piangeano in grembo, e a raceomandarsi in gran tremore a lutti i

Sanli del cielo. Non era follia presumere ch' ella fosse ita a cercare

del sacerdole nella pieve, distante dal casolare forse tre miglia? E

come sperare di mandarvi altri mentre gia annottava , e tutto era

sprangato di denlro, e cupo silenzio di fuori?

. KlO^iyJii 'M)\ ';liii n'i-i <-i .otJ.^
1

: IM\ it\> ^-
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Or fatti animo ;
disse Giulio al compagno, poco appresso il sue-

no deH'Avemaria ;
il prele per questa nolle non si potra chiamare :

I jiostri combaltono qua vicino
,.
e chi vuoi che ardisca mellersi per

Jicampi?Io te 1' andro a prendere domani come tosio raggiorni.

Ti senli meglio?

Muoro, Giulio
; rispose I'altro labbreggiando quasi piu che

parlando; la testa mi arde, ho il petto come un vulcano, la gola che

pare una crosla. Ah Dio, quanto soffro ! Ma dover morire senza il

jfrele, m'e duro
; Giulio, credilo a me, per averlo lorrei a pallo che

ml si raddoppiassc il male !

Pure io spero che tu, fralcllo mio dolce, non morrai... stanotte

aJmanco. Poi
,
Maso mio, se ti rimordesse la coscienza di qualche

<>>lpa,
ci hanno irisegnato che in cerli casi. Dio si conlenta d'un alto

& conirizionc fatto col cuore.

- Ne ho falli uh tanti ! ne la coscienza mi rimorde punto. Ma

avere i Sacramenli sarobbe una gran bella cosa, e la mamma mia,

eh** c cosi buona, e la nonna Bianca avrebbero molla consolazione a

.sapere chcli ho ricevuli. E azzillalosi alquanto : Oh mamma mia

J esclamo con tremiti e con fiochi singulti; che dira ella in udire

il suo Maso e morlo? che pena vorra essere per lei che mi amava

gli occhi suoi ! Poverella ,
ha patilo il marlirio quand'ella era

,
e io ora con la mia morle, ah 1'uccidero! E in proferire

te parole ,
forse per T eccessiva commozione

,
si alzo in sulla

, si le\6 le mani alia fronte
,
e gli rivcnne un piccolo sbocco di

che fe gelare le \ene a Giulio. II quale , supplicalolo che si

sc e forbitegli le labbra
,

si diluugo dal letto e fremendo di

cordoglio si torceva i capelli per la coslernazione ,
e chiamava in

juto tutto il paradiso.

Di grazia, dammi a here, che io ho il fuoco nelle fauci ;
- dis-

*ft alquanlo dopo Maso.

debbe e ribebbe ancora, si riposo buon tempo ora fissando le pu-

|JdDft jicl palco del soffitto, e ora socchiudendo le ciglia tulle umide

& pianlo : e poscia rivollosi al compagno ,
che Iristo e scorato gli

iftdeva al capezxale, e palpandolo in una gola : Giulio, ti ringrazio ;

disse con YOCC piu calda e con bella e gentile espressione di sem-

Manle
; dcH'amore che mi hai avuto. Io morro nelle tue braccia !
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Quando mi vedrai agonizzare, apponmi sempre alia bocca la medaglia

della Santa Vergine donatami da tua sorella, che io non potro phi cono-

scere; e suggeriscimi orazioni. Lo farai? L'altro non ebbe rispo-

sta raigliore che buttarglisi sopra, e iuondargli il viso di lagrime chc

gli grondavano a ciocche
,
e mugolargli tra i singbiozzi : Si

, si ,

jna stamrai chelo !

Tu, buon Giulio; interroltamente e con gemili seguito Maso; ti

piglierai cura lu di informare della morte mia i miei di casa
;
di dir

loro il luogo ove saro seppellito; di assicurarli che sono spirato

amandoli e col timore di Dio
,
e perdonando a quel maestro che mi

tradi. Mo cavami una borsetta di marrocchino che ho sul pelto. V'e

dentro, con certe divozioni, una poesia che scrissi agli ayamposli di

Ponteslura
,
la notte che tu scrivevi quella lettera a tua madre. La

consegnerai tu alia mamma mia , e le bacerai la mano per me, co-

me pure alia nonna Bianca, e darai anche un bacio al babbo, a' miei

fratellini
,

e due a Giannetto. Addio
,
Giulio : io mi sento proprio

mancare.

E a me, amico; ripiglio quest! disfacendosi di dolorc
;
che la-

sci? e a Natalina che, quando sapra da me tulto, ti pigliera a voler

tanto bene, che ho io a dire? Ah saresti stato cosi degno di lei!

A te lascio il cuore : a Nalalina ricorderai di pregare per I'a-

mma mia. Cio detto ,
si volse pian piano dall' altro fianco, esalo

un lungo sospiro rantoloso, e parve assopirsi di nuovo. Erano le

ore undici.

La Liberata
,
che in tutta la sera aveva messo ogni tanto il capo

dentro la stanza
, per dimandare se nulla fosse occorso al malato,

erasi rinchiusa gia co' suoi bamboli a dormire. Giulio era quindi

solo a vegghiare e a consumarsi di affanno. Allora fu che inginoc-

chiatosi appie del letto di Maso, e recilate con grandissima compun-
zione alcune preghiere, aperse, anche per divagamento dell' animo

eppresso, il borsellino levato dal collo all'amico : e trattane fuori la

carta , spiegolla e prese a leggerla con una concitazione si \iva di

affetti, che le lagrime gl'impedivano il vedere.

Siccome a qualcuno dei lettori sara forse grato avere sott'occhio

quelle tenere e candide strofelte diMaso; per do le slampiamo,

Serie V, vol. Ill, fasc. 296. 13 10 Luglio 1862
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faeendo inlera fede <che sono M quali ce le ha trasmesse I'anima

corlese, a oiri-andiamo debilori di queslo speciale documenlo pel no-

stro raccwito. Ecco tutto il foglio.

Per mia madre.

Chi la pace a me rimena?

Infelice, io 1'ho sraarrita!

Un rimorso m'ayyelena

Ogni gioia della vita.

E il rimorso d'un peccato :

Una madre 'ho abbandonato I

Una madre ! maledetta

Quella fuga ,
e il reo consiglio 1

Quanto pianto, poveretta,

Yersera chiamando il tiglio !

Che crudele abbandonava

Una madre che 1'amaya.

Infelice ! il mio peccato

Grida e yuol da Dio vendetta :

Una madre ho abbandonato,

Una madre, poveretta !

Deh perdona, o madre mia,

Al tuo figlio e il fallo oblia !

Yana prece! il mio lamento

^7
on ascolta orecchio umano :

II sospir del pentimento

Qui tra 1'ombre e sparso invano;

Qual di rondine lo stride,

Cui s'involi il caro nido.

Ma chi dunque 1'ira ultrice

Fia che plachi a Dio nel petto?

E riyolga all'infelice

Di pietade un guardo, un detto,,

Che nel duol lo rassereni

E la pace gli rimeni?

Tu, Maria, che sai dal Cielo

Allenire il duol che n'ange,

Ed accogli il prego anelo

D'ogni misero che piange ;

Tu la madre rasserena

E la pace a me rimena.

Tosti Madre, e al petto santo

Ti serravi il tuo ^ignore.

A te pur fu volto in pianto

II sorriso dell'aHiore.

La dolente madre mia

Raccomando a te, Maria.

Io Tommaso *
del 2. Reggimento del Caccialori delle Alpi, ho

seritto quesli \ersi agli avamposti di Poatestura, la nolle fra il 2 e

il 3 Maggio 1859.

tu chiunque sii
,
amico o nemico ,

che tro-verai quesla carta

sopra il mio cadavere
,
sei pregalo , per quanto aini tua madre , di

farla arrivare alia signora Eleonora
*

in
*
per *. E 1' ultimo saluto

chelcmanda un ligliuolo di 11 anni, a-apito all' .amor suo da un

ingannalore. Dio le ne rendera merilo,
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nuovo Codice Penate pel regno di Portogallo, primp rapporio

al governo di Porlogallo nella Commissione di Revisione del

Codice Pen-ale Modena, tipografia degli eredi Soliani. Opusco-

loin-8. di pagg. 88.

Sc ad uso del criminalisti o del professor! si sqrivessero queste

pagine, uon oseremmo recare innanzi, come libro importante, un bre-

ve rapports intomo ad un disegno di codice penale : nel quale es-

sendo toccate tutte le materie, a cui la giuslizia crimiiiale mioaccia i

suoi colpi ,
e naturale die ciascuna di queste venga appena sfiorala.

Ma serivendo noi ad uso prmcipalmeole deiruniversale, trovammo in

questo libretto propiio do che fa al caso nostro in raateria di dirilto

penale. Non gia , vedete ,
die il rapporto sia tutto fior di dottrina ,

ma piuttosto per la ragione opposta : die cssendo le idee moderne

non solo propagate, ma idolatrate da molti in Portogallo, i giurecon-

sulti che conapilarono il rapporto, ye ne trasfusero tulti i germi, che

nella lunga tela dell' opera debbono poi esplicarsi e fruttificare. E lo

rinfaccia ad essi cortesemenie il Veratti fin dalla prima pagina nella

prima nota : ove compatisco , dice
, gli egregi compilalori di que-

sto Rapporto se, per riguardo alia piega presa dalla cosiddetla pub-

blica opinione , hanno creduto di dovere abbruciare qualche in-

censo agli errori correnti. . . . Ogni secolo, soggiunge nella nota
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(( seguente, ha le idee sue proprie : cio e ben vero
;
ma qtieste per

lo piu costituiscono il germe dei mail di quel secolo e dei succes-

sivi. Se vive attraverso ogni secolo la societa, cio e non per quelle

tali idee, ma si bene per quelle verita che sono sempre antiche e

sempre nuove, perche sono eterne (pag. 3 e 4J.

Oh bella, dira il leltore : e pare a voi cotesla una ragione per

imbandirci la mensa di coleste idee moderne ? --

Appunto. Ma perche non vi scandolezziate aggiungeremo un passo

inlermedio, che giustifichera la noslra asserzione. II rapporlo per se

non sarebbe imbandigione pei nostri lettori. Ma 1'eterodossia di mol-

tc delle sue proposizioni ha provocalo una serie di annotazioni, prima

da M. Bonncville che lo vollo in lingua francese, poi da quell' egre-

gio filosofo, che lutti conoscono in Italia, il Dotlore B. Veralti, che lo

trasporto nella lingua nostra con molle delle note del Bonncville
,
e

cosi lo inseri in quel nobilissimo e dottissinio periodico delle Me-

morie modtemst, nel quale egli con allri illustri collaboratori lotlano

da tanti anni
,

decani in Italia in tal genere di polcmica , contro la

prevalenza delle dotlrine etcrodossc. Scnza il correttivo di quelle an-

notazioni ,
dotlrine di tal ialla non avrebbono potuto cntrare in effe-

meridi cosi cattoliche, come non entrerebbero nelle nostre. Ma ag-

giunto quel correttivo
,

il libretto e divenuto non solo innocuo
, ma

vantaggiosissimo : e divenuto una specie di Guida pei viaggiatori ,

piantando qua e cola lungo la via le sue biffe, per addilare il buon

scnlicro e salvare dai precipizii.

In tal guisa chi brama d' occuparsi di diritlo penale ha, in questo

libretto, quasi un repertorio dei principali error! che ne percorrono i

labirinti, e un breve ccnno di quegli argomenti che possono dissipare

cotesle larve, comelaspada di Rinaldo dissipava la selva incantata:

Qui 1'incanto svani, sparirle larve.

E gia. ne avelc avuto un saggio nelle due note pocanzi citate, ove

all' errore di coloro che vogliono acconsiare le idee al secolo, mostra

la faluila di lal pcnsiero, opponendovi la necessita dei veri eterni per
rcndere felice la societa: ragione calzanlissima ed evidenlissima a

disingannare anchc i piu volgari intellelti, quando non sieno tocchi

<lalla pcstilcnziale mania di popolarita.



DELLA STAMPA ITALIANA 197

Or fate conto chc ad ogni passo, ove il rapporto brucia a cotesti

idoli un grano d'incenso, sopravvengano tosto o il Bonneville o il

Veratti ad atterrare quell' idolo, scagliandogli contro, con mano spar-

tana (e vogliam dire non solo laconica, ma gagliarda) ,
un di quei

colpi che lo conquidono : e capircte il bel partito che possono trarne

quei caltolici che vivono neir atmosfera appestata del mondo, ove

di tutto si parla e si slraparla. Tengano alia mano questo repertorio;

e contro ogni veleno avranno per lo piu schietto e vigoroso il contra-

veleno.

Le materie sono naluralmcnle quelle a un dipresso che s' incon-

trano in ogni altro codice : in ciascuna delle quali il rapporto accen-

na le ragioni teoriche delle leggi proposte dalla commission^. Per-

cio incomincia a pag 11 dal ragionare il principio ,
dal quale do-

vctte partire , distinguendo 1' origine del diritto di punire dalla na-

tura e fine delle pene che a quei diritto servono d' istromento, e dal-

la misura delle pene relativamente alia giustizia morale e all' inte-

resse sociale (pag. 45}. Ed aggiunge per ultimo alcune considera-

zioni sopra 1' applicazione e gli effctti della legge penale (pag. 49),

Premessi quest!, chc potrebbono dirsi i prolegomeni, si discorre

nel capitolo terzo inlorno alle diverse specie d' infrazioni della legge

penale, riducendolc a due sole, delitti e conlravvenzioni : le cui va-

rie parti o specie vengono discusse nei capi seguenli.

Conchiusa la partc assegnata alia criminalita in generale , siegue

1'altra relaliva alia penalita (pag. 43). E qui il rapporto discute

lungamente intorno al carcere
,
divenuto oramai quasi il tutto nella

legislazione penale : discorre poscia della pena di morte e con dot-

trine (sia detto ad onore del compilatori) non soverchiamerile asso-

lute
, come I'andazzo del secolo potrebbe pretendere. E in quei me-

desimi punli, ove le idee correnti fanno capolino, sta pronla a vibrar

tosto i suoi colpi la penna degli annotatori, la quale in quesle materie

ha trovato bellissima occasione di esercitarsi.

Al trattato della penalila succedono come complemento le consi-

derazioni intorno alle istituzioni preservative, come liberta prepara-

toria, fondo di riserva, societa di patrocinio ecc. (pag. 77), dichia-

randosi contro alia morte civile e alia condanna a sorveglianza della

polizia.
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Tale e in pochi period! la contesiura del rapporto e per conseguen-

za delle note che ne ormeggiano le pedate. Ma per essere informal!

dell' opera, i nostri lettori ragionevolmente ci chiederamao qualche

saggio di quelle annotazioni che ue formano tutto il pregio : edeccoci

a compiacerneli ,
traendolo principalmente dal titolo della penalita,

ove, come abbiamo detto , gli annotate ri ci sono sembraii sovrana-

mente accorli, veritieri e splendidi.

E sia prima la nota del Bonneville sopra quelle parole del rapporto

ovc lodevolmenle i compilatori deplorano le opposizioni che aspettano

alle loro proposte sopra la carcerazione, in un tempo in cui 1'inva-

sione del romanzo umanitario osa trasformare in eroi e glorificare i

condannati piu indegni di pieta. Si
,
dice qui il Bonneville

,
ormai

il delilto ha chi gli fa coraggio. Leggele i nosiri libri, andale ne' no-

stri tealri : non vi si trova, sotto no mi diversi, accarezzato, celebrate,

glorificato il delitto ? Non abbiamo n oi procacciata a' maggiori delin-

quenti una celebrita [ale da movere invidia nelle persone da bene?

Non si c fatto ricerca, con avidita insensata, de'loroscritti, delle lor

poosic e do' rilratli e degli autografi ? Diciamolo pure a yergogna

del nostro secolo, siani giunti a un tal segno d'accecamento e d'aber-

razione, die la pia cornpassione pei delinquent! sembra crescere in

ragione della immanita e della sceleraggine del loro misfalto. Se la

giusti/ia pone la mano sopra un gran delinquente , tosio ognuno si

sforza di obbliare ch' esso e un yile a\velenatore, o un infame assas-

sino, per non piu vedere in lui che un' anima di tempera energica,

una forte mtelligerisa, una organizzazione superiore, troppo altiera

di certo per piegarsi alle comuni leggi sociali. II suo nome passa di

bocca in bocca, ripetulo da' mille echi delle conversazioni e della

slampa. I suoi fait! antecedent!, le sue abitudini
,

le sue Icltere fa-

migliari, le particolarita piu insignificant! della sua vita, diventano

il teslo di tuiti i discorsi, e 1'oggello del piu i.ncredibile ed assurdo

interessamento. Le sommita del Foro si disputano 1'onore di fame

la difesa, i lellerati di stenderne le memorie, e i romanzieri di les-

serne Tapologia. Non basla aver per lui riguardi e cure; gli si fa

\isita, gli si rccano complimenti e consolazioni. La giustizia mede-

sima, dimenticando la fredda e cieca impassibilita del suo ministero,

e presa da lenerezza per questo eletlo delinquente : provvede ad ogni
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suo desiderio, e pubblica ogni maltina il minuto bolletlino dello stalo

di sua salute: presto, chi non siia in guardia, 1'obbrobrio o la re-

pressione non saranno piu pel malfattore, ma per la sciagurala fami-

glia della viltima, clie nel suo giusto dolore avra invocala 1'impopo-

lare protezione delle leggi repressive! E cosLnon vedele come il

giorno del suo giudizio e pel gran delinquente una specie di -ovazione?

Una non so qual misteriosa simpalia si unisce a lui. Ognuno vuol

yederlo, osservarne i lineamenti, studiarne la fisonomia; si stenta a

sottrarlo alle ardenli sollecitudini e, presso clie non dissi, agli omaggi

rispettosi della moltitudine. Tutti vogiiono assistere al Irionfo die

sperano sia per ottenere sopra la legge. I funzionari piu gravi, i cit-

tadini piu commendevoli non hanno ribrezzo di venire ad accrescere

colla loro presenza la scandalosa solennitadel dibaltimento. Si dislri-

buiscono viglielti d'ingresso come ad uno spettacolo, e perfino alle

signore, avide delle forti e pungent! emozioni della Corle delle Assise,

abbandonano 1'educazione delle loro figlie per venire in abiti sfarzosi

afar corteggio, per intere giornale, a quesli eroi dell' adulterio,

deiravvelenamento e dell'assassinio! Invano cercasi nei nostri co-

stumi 'corrotli e nelle guaste nostre immaginative, la-cagione unica

di questa universale e funesta aberrazione. Bisogna altribuirla mas-

simamenle a quella folia di filanlropi, i quali accarezzando 1'obbielto

particolare dei^loro studii, s' infotuano delle galere e delle carceri, e

non hanno piu viscere clie pei poveri delinquenti ! Anchc i govenii

hanno subito il contagio di queslo strano entusiasmo. E non si e ve-

duto come sono mille voile piu sollecili di ben veslire, ben alloggia-

re, e ben nutrire ed istruire i condannali d' ogni sorta, die di por-

gere unainano provvida e benefica all'oneslo operaio infermo, o

morenle di fame l ?

Fin qui il Bonneville, il .quale pur Iroppo, dobbiamo confessarlo,,

ritrae dal vivo la sociela in.cui vive, e alia quale si fa il possibile, e

non.senza frutlo, per rassomigliare la povera nostra Italia. Udite

adesso il Veralti ove eorregge la seguenle frase del rapporto: La mul-

ta determinata dalla rendita del delinquente secondo la teoria del

Filanyieri e del codici del Bras'de ecc. (pag. 60). Premesse alcune

E, De-l-a-rtcidiw.T.vm. I,^pag. 70. Paris, Cotillon, 18*54.
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osservazioni critiche intorno a quei codici, soggiunge: Non mi par

vero che il Progelto portoghese abbia seguito la teoria del Filangie-

ri: dacche 1. non istabilisce la quantita della multa secondo una

quota dei beni del reo, ma si vuole una proporzione collasua rendi-

ta; 2. determina la multa non unicamente e direttamente in propor-

zione di questa rendita ;
ma piuttosto con una misura assoluta, se-

condo il tempo di durazione della pena (
da 1 mese a due anni

, e

da 1 a 30 giorni, se la multa sia lieve [art. 79]) ;
dichiarando poi che

il reo paghi in proporzione di sua rendita, ma non meno di 100 reis

(circa 62 centesimi) il giorno; 3. il Progetto eccettua il caso che la

legge determini espressamente il valor della multa (art. 132). Si ve-

dra poi nelle parti seguenli del Progetto, se siano piu numerosi i

casi ove la teoria del Filangieri sia seguita in apparenza, o sia ma-

nifestamente trascurata.

Yengono qui opportune alcune osservazioni pubblicate dal ch.

sig. Prof. Aw. Bosellini, nella Gazzetta dei Tribimali di Milano,

24 Maggio 1861, pag. 1111. Ivi egli scrive cosi : La multa e pena

eminentemente correzionale; e come di regola non deve figurare in

un codice criminale, cosi dove aver molta parte nella repressione

correzionale
,
avcndo il vantaggio di essere cITicacissima, di nulla

costare all'erario, e di non arrecare disonore. Neppure accetteremo

assolutamente la teoria del Filangieri, a cui troppo spesso si puo ap-

plicarc il decipimur specie recti; perche la multa non puo essere

cakolata sulla base proporzionalc del reddilo, ma sulla base del dan-

no sociale e della controspinta ;
e questa pure non c in ragion diret-

ta delle ricchezze, ma piuttosto dell' attaccamento alle ricchezze; e

non e vero che 1'uomo ricco di 100 mila franchi calcoli mille fran-

chi, come uno ricco di 10 mila calcola i 100; perche vi e qualche

cosa di assoluto, o per meglio dire, d'indipendentc dall'uomo che pos-

siede il reddito. Una somma di denaro rappresenta un godimento
che si puo procacciare con essa, e questo godimento vien meno al

piu come al meno ricco, tanto piu che il piu ricco, se ha piu mezzi,

ha anche piu bisogni. La teoria di Filangieri e falsa economicamen-

te, perche suppone determinabile il reddito degli uomini, mentre

esso e per sua natura non determinabile e vario, non consislendo in

un effelto spontaneo e quasi una rendita sul debito pubblico, ma nel
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combinato ctYetto della forza della natura e del lavoro dell' uomo
;
e

colui che col proprio lavoro presto ripara uno scudo speso, e meno

attaccato a quello scudo che 1' uomo vivente di una meschina rendi-

la. Cio solo che puo rimanere altuabile nella leoria del Filangieri, e

cio solo che ne ha saputo giustamente trarre la Commissiorie porto-

ghese, e una certa larghezza d'arbitrio nei tribunal!
,
a proporziona-

re entro certi limili la multa, non al modulo del reddito, ma al com-

plesso delle circostanze.

Parli adessoilVeratti iritornoadun punto delicatissimo ove an che

gli animi piu zclanti, anzi appunto perche zelanti, sogliono piu facil-

mente ingannarsi : ed e 1'obbligo d' indirizzare la pena anche al mi-

glioramento del delinquente (pay. 68}. Oui, osserva il Dott. Veratti,

e detta una gran verita, ma una verita abusata, perche disgiunta da

altre, che dovrebbero formare la verita intera. 11 miglioramento mo-

rale, ossia I'emendamento, la conversione del reo e e dev' essere un

fine della pena. Questo fine dev' essere avulo in mira dal legislatore

nel comminare la pena, dal magistrato neH'infliggerla, e piu ancora

dalle autorila che ne curano la pratica e concreta applicazione. La

ragione piu forte ne sta nel gran precetlo della Carita, mandavit uni-

cuique (Deus) de proximo suo (Eccl. VII, 12), ed anche nell' econo-

mia di tutto 1'ordine morale della vita dell'uomo in sulla terra. Qua-

lunque lemporale castigo del peccato e per se medesimo un impulso

ed un mezzo alia conversione. Ma non per questo si puo dire che la

conversione del reo sia il fine primo delle pene umane
;

e che sia

connesso coll' intrinseca ragione della pena. Essa deve essere desi-

derata
,

facilitata e possibilmente procurala : e quindi si puo dire

un fine della pena, ma fine secondario, accessorio, subordinate. II

fine primo , principale, assolulo e il ristauro dell' ordine, violato dal

delinquente. Una giusta retribuzione del male della penaal male del-

la colpa commessa e cio che ha intrinseca ragione di pena. E la mas-

sima, la piu terribile, la vera pena e minacciata dalla Giustizia stes-

sa di Dio in quella elerna dannazione, ove non rimane nemmeno la

possibilita della conversione.

lo applicherei volontieri 1'oraziano Decipimur specie recli a quest!

pretesi progress! della scienza, fondati sopra la supposizione che fine



KIVISTA

prinwio della pena sia 1'emendamento del reo. Le immediate conse-

gucnzie praliche
di questo nuovo principio mi sembrano dover esse-

re indizio e prova della falsita racchiusa nel principle medesimo;

sebbene ci siano presentate come frutti preziosi della scienza perfe-

zionata e progredita.

Poslo chc 1'emeudamento sia il fine principale della pena, dovra

cessare la pena ettenuto questo scopo, e si dovra prolungarla in ca-

so diverse : come il medico cessa dal curare 1' infermo gia risanato,

c continua a prestare le sue cure a chi prosegue ad essere ammala-

to. Da queste conseguenze speculative la Commissione portoghese

ba Iratto la persuasione di inlrodurre nel suo Progetto duQindispen-

sabili instihizioni ; le quali (giusto e dirlo altamente) presentano al-

cimi Mi lodevolissimi, ma aprono 1'adito al peggiore degl' inconve-

nienti legislativi, cioe aH'arbilrio.

Comp/emonto di queste osservazioni sarcbbe la nota a e a pag. 73 :

ma noi ci accorgiamo che le belle dotlrine del Vei*atti ci strascine-

rebbero a copiare meta del libro. Pogniam termine dunque colla no-

ta a g pag. 78
, sopra quelle parole del Bonneville conlro la lunga

detenzione Veramente onerosaper lo Stato. Parole preziosecbe dan-

no la chiavc di molti secreti de' moderni progress! della Scienza Pe-

nale: e die
,

a dir vero
, vaigono e dicono molto piii di tante de-

clamazioni semipoeticlie e semifilanlropicbe. Fatto e che la mitezza

de' costumi moderni ha ridotto nella massima parte le pene alia pri-

vazione clclla liberta individuale, addossando ai pubblici Erarii (os-

sia ai coniribucnli) tultc le spese delmantenimentoede'condannati,

e di una sehiera d'impiegati addelti agli stabilimenti penali. La gra-

vita di queste spese influisce non poco si nell'esercizio del dirilto di

grazia, come in molte teorie circa la durata dellepene. E problema,

la ciii soluzione sia riscrbata ai fuluri progress! della scienza, di tro-

var modo che la pena , senza assumere alcuno dei ripudiati caratteri

di barbarie, possa cadere massimamente sopra il delinquente, in ve-

ce di venire a carico degli Stati.

Cos! il Veratti: e se il lettore ne medita attentamente le parole Ti

Irovera tal ncrbo di ragioni e tal profondita di osservazioni che sfug-

girebbe ad una lettura superficiale ;
e che se volessimo dichiarare,
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eccederebbe di troppo i termini d' una rhista. Vadano dunque i let-

tori a cercarsi queste ed altre siiili \erila nell' otlimo libretto
,
c

medilandole faeciano di ben comprenderle : e il eh. Annotalore conti-

nui di grazia, coll'opera di zelo^clie haper le mani, la grande impresa

di correggere i guasti principii, depteibile fonte delle sanguinose

nostre sventure. ; ,;.

Mentre stava solto il torehio questa breve rhista, aeghmse il se-

eondo rapporlo della Commissiosio por.loghese, .Tolgarizzato ed anno-

tato esso pure dal medesimo daUibsinfea Veratli.rNoB istaremo ad

aggiungere nuova rivista , poiehe<iMJettG.re Gomp^euilera per se me-

desimo, dover essere perfetta k-'Cobrispondoma .di questo secondo

col primo ia-voco.

ta^.^2 wP .i q}
inu il^b iviloii^; i itlj/yti$tiMii.&d'.t jilfoUp i'r :> , V'

tdfo >'['i'j .; '):)ifh/:'>ifio'/ fiua^'iiiA-iiOis **&

Theses theoloyicae, quas in Vindofionensi Academia, Synopsis in-

star, auditoribus Iradidit P. CLEMENS SCHRADER $1 1. - - Fri-

burgi Brisgoviae, 1862.
:

{,L. -,- \w) i'ui'.!.1
-,
:r

.
;-

." -r-r vsi -'lo "j;iii'iio.

Ouesto libretto di Tesi leologiehe, ultknamenlo pubbiicato dal

ehiaro Professore P. Ciemente^Sehrader, piu die Una semplice sposi-

zione delle doltrine, insegnate da lul nel.corso di quatlro anni, ei pa-

re die sia come un disegno accuratamente condotlo, benelie con mi-

nute proporzioni ,
di lutto il suo ifisegnamento. Pero, chi fornito di

scienza sufficiente si facesse a leggere con attento animo i capi e i

punti che vi sono toccati, e ponderasse per 1' una parle il valore del-

le pruove scientifiche, accennate nelle fonli lor principali, e dair altra

considerasse la connessione strettissima delle parti, ed il processo

ben ordinato del tulto , potrebbe formarsi un giudizio, assai \ioino

al yero
, della sostanza dell' insegnamento di lui

,
del metodo scien-

tifico che ha servato, e del frutto abbondante di dottrina e di sapien-

za catlolica, che hanno dovuto ricavarne i suoi allievi.

I traltati, sopra i quali si versano le Tesi del P. Schrader, sono i

seguenli. De' tre OFdini, naturale, oltrenatura , e sopraiiatura ;
e del

rapporli vicendevoli tra la scienza e la Fede. Del primo e del se-

condo Adamo : ossia della condizione dell'uomo caduto, e dell'ordine
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di riformazione c di rislaurazione Dei luoghi ,
o delle fonti teolo-

giche di aulorita Di Dio secondo la sostanza, e secondo 1'ipostasi.

A noi non e dato seguir 1' Autore nel divisamenlo e nella coslrut-

tura di tutte le materie : ne torremo non pertanio un saggio , che

varra come di argomento, per giudicare del rimanente.

E per tenerci ai traltati del primo anno
,

il chiaro Professore in-

nanzi tatto e sollecilo di neltamente determinare il concetto di crea-

zione secondo la dottrina dcgli scrittori ecclesiastici , anche piu anti-

chi, affattoscissa dagli error! de'iilosofi gentili. Or quel concetto, il

quale imporla la produzione della cosa dal niente, si con argomenti

negativi, e si con positivi, e dove con indirelti, dove con diretti, ci

e informato, egli dice, dalla Bibbia : la verilapoi, che vi e contenu-

ta, e di quellc che distinguono i caltolici dagli cretici. Che se s' in-

lerroga la ragione, essa non pure non contraddice a coteslo concetto,

ma lo rafferma con argomenti necessarii
,
e convince di assurdita i

varii sistemi di Panteismo
;
siccome di fatto il Professore con evi-

denza fa scorgere.

Conchiuse coteste verila, c stabiliti con eguale nitidezza i pimti piu

rilevanli di dottrina, rispctlo alia Causa efficiente
,

alia esemplare

ed alia finale della creazione, non die al termine di essa, diviene

1' illustre Autore all' Uomo
,
la piu nobile delle creature visibili. Di-

stingue intanto i tre ordini
, che lo risguardano, di natura, di oltre-

natura, di sopranaiura ;
e da la ragione di cosiffalla partizionc. Indica

quindi i doni sopranatura ed oltrenatura di che il medesimo fu gra-

ziato da Dio
;
e dimostra come quest! costituivano un online affatto

diverse dal naturale. Di qui prende argomento a confutare i molti-

plici error!, onde contaminarono la Teologia si Baio come Giansenio,

ed i discepoli di amendue.

Seguita appresso la trattazione de' mutui rapport! fra la scienza e la

fede, ossia fra la ragione c la rivelazione. E primieramente sono da

lui combatluti i divers! error! di coloro, che la umana ragiose sover-

chiamente deprimono ed inviliscono : quelli cioe che la fanno una

fonle quasi necessaria di falsila
,
e quei che la mettono in un' assur-

da contraddizione colla Fede
, affermando che le medesime cose le

quali sono vere teologicamente , sono false ,
o lo possano essere,
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filosoficamente ;
siccome quegli altri che le negano qualunque propor-

zione cplla intelligenza delle cose rivelate, e coloro cbe la vogliono cosi

naturata ,
che senza il presidio della rivelazione non possa giugnere

a certo conosoimento della esislenza del \ero Dio
;
finalraente i cosi

detti tradizionalisti , i quali mettono 1' autorila e la fede come neces-

saria condizione di che abbisogna la umana ragione, per 1' acquisto

di qualsivoglia verita , eziandio naturale , che soprastia all' ordine

delle cose sensibili.

Succede quindi la confutazione delle diverse forme di Raziona-

lismo, che ha fondamento nel contrario errore, di attribuire cioe al-

ia ragione assai piu di quello che le conviene, o le possa natural-

mente competere : come a dire, il negare che 1' obbielto proprio della

rivelazione e della Fede sia tale che non possa essere conosciuto con

^erlezza, e con cerlezza dimostrato per la sola virtu della ragione ;

che quindi debba dirsi vero criterio della divina rivelazione che 1'ob-

bietto di quesla sia per se proporzionato ed accessibile alia ragio-

ne; e per conseguente, che nessun domina sia contenuto nella rive-

lazione cristiana, il quale non si debba intendere e spiegare secondo

la norma della ragione, siccoine regela suprema.

Meno assurda in apparenza, ma del pari funesta alia verita e la

scuola de' razionalisti moderati, i quali senza affermare il falto, con-

senlono pero alia ragione la facolta di potere per proprio lume di-

scoprire, quando che sia, le verita rivelate, e dimostrarle.

Or quali sono i buoni rapporti e le vere corrispondenze, fra la

ragione e la fede, conforme alia dottrina cattolica? L' illustre Profes-

sore ne assegna di piu sorli : a noi basla accennarne i soli capi prin-

cipali , per non andare soverchiamente per le lunghe. Impercioc-

che
,
o si ponsidera il tempo che va innanzi al ricevimenlo della

fede ; e la ragione le prepara la via
,

sia colle verita di ordine on-

tologico e morale che le appartengono ,
sia comprendendo i motivi

di credibilita, senza i quali non potrebbe la fede avere adito nell'ani-

ma. Ovvero si considera il tempo, in che la fede si e ricevuta; e

1'abito di questa e affatto indipendente dalla scienza, siccome quello

ohe si tiene al motivo soprannaturale di Dio rivelante ,
ed e pro-

prio effetto della grazia. Nondimeno per molte guise puo giovare la
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ragione alle dottrine rivelate, sia dimostrandole cogli argomenti teo-

logici, e difendendole dagli assalti degli inereduli, sia disponendole

insieme e coordinandole scientificamente. In generate poi, le scienze

tutte, se sono dirittamente usate, molti e grand! vantaggi possono

partorire alia dollrina della rivelazione
;
e questa per buon compen-

so non die illustrare in mille modi
,
e nobilitare le scienze umane r

le guida siccome fiaccola sicura
,
nella investigazione della verita

7

e le avvalora all' acquisto di nuove conoscenze nello stesso ordine

di natura.

Dal poco fin qui delto ha il leltore buoni argomenti per giudicare

della pienezza e solidita della dottrina
, onde il chiaro Professore

debb' esser fornito, e della bontci del metodo con die guida 1 discenti.

Quanto a noi non possiamo non ammirare, in questi sdiizzi della sua

scienza teologica ,
un notabile miglioramento die egli \

ra inducendo

in questa nobilissima facolta. Imperciocche la sua Teologia non ap-

parisce , per le present! Tesi
,
un apparato ambizioso di erudizione

biblica e patristica : ella piuttoslo ci ha sembianza di un corpo ben

compatto di scienza
;
dove la erudizione campeggia si yeramente,

ma sol quanto e necessario
;
e si yede adoperata siccome mezzo, non

intesa qual fine.

E poiche siamo su questo proposito, ci sia qui lecito di manifestare

al chiaro uomo un nostro desiderio
;

il quale e die egli riconduca, ii

piu die e possibile, nelle disputazioni teologiche leprofonde teoriche di

S. Tommaso, le quali, non si puo dire con quanto danno della scien-

za, sono state sbandite comunemete dalle scuole. E questo nostro

desiderio noi crediamo gli debba giugner gradito ,
si perche ci ha

fatto scorgere che grande stima egli fa dell' Angelico Dottore , si

perche in questo piccolo saggio fa mostra di un ingegno assai ac-

concio alle piu alte speculazioni in divinita. Ball' altro canto noi sap-

piamo e, possiam dire, da buona fonte, che il bisogno il quale, nella

Germania, piu si sente da' migliori, e questo appunto, che vi si faccia

rifiorirc la dottrina di S. Tommaso. Or chi meglio il potrebbe del

P. Schrader? Facciamo \oto che il voglia efficamente
;
e per tal guisa

la sua Teologia, die egli promelte di pubblicare a suo tempo, sar&

indubitatamente feconda di piu eletti e di piu solidi frutti.
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AGOSTINO (P.) DA OSIMO Storia dei veniitre Martiri Giapponesi dell'Or-

dine dei Minori Osservanti, detti Scalzi di S. Francesco, Pier Battista

Commissario ecc., scritta per la circostanza della solenne loro canonizza-

zione dal P. Agostino da Osimo, professore di sacra Eloquenza ne' Mino-

ri Osservanti, dedicata alia Santita di Nostro Signore Pio Papa IX. Roma,
tip. Tiberina 1862. Un vol. in 4. di pag. 258.

Questa istoria
,
condotta con raolta gra

- veniva raccogliendo , quando si scaten6 la

vita di stile e buona lingua ,
e spartita in fiera persecuzione che allago di sangue quel-

XXVIII capi. I primi quattro de' quali van- la eletta cristianita. II rimancute della sto-

no in descrivere le condizioni in che ver-

sava i! Giapponc prhna che v'cntrassero a coir

tivarvi la fede e mietcrvi la palrua de' mar-

ria comprende a'luoghi loro, e ben intrec

ciate colle vicende della prigionia e del mar-

tirio, le vita di que'gloriosi eroi, che ebbe-

tiri , i Santi Fraucescani. Espostc quindi le ro la ventura di morire, come Cristo, in

ragioni che li mosse a condurvisi, e le am- sulla croce, e precedere al trionfo le mi-

bascerie, destinate ad aprir loro i passi e gliaia di martiri, che negli anni appresso,

percio spedite dal Vicere delle Filippine, fra squisiti tormenti e con invitta costanza,

narra 1'istorico nei dieci capi seguenti i pri- testimoniarono la santita della loro fede e

mi trionfl ottenuti
,
ed il copioso frutto che conquistarono la corona immortale.

dalle opere apostoliche de' Francescani si

ALBERGOTTI AGOSTINO Gesii penante nelie ultiuie ventiquattr' ore del-

la sua vita mortale. Opera di Agostino Albergotti, Yescovo di Arezzo, di-

retta al cuore del Gristiano. Firenze , tip. di EuseUo Forti 1861 , presso

Giorgio Steininger via dei Balestrieri. Due vol. in 16. dipag. 220, 288.

ALIMONDA GAETANO Del magnetismo animale. Ricerche e conclusion"

del Sacerdote Gaetano Alimonda. Genova 1862. Un elegante volume in 8/

dipag. 100.

Pieno di grazia nello stile e di solidita natural! di sensibilita corporea , ovrero, se

nelle dottrine e questo Volumetto del chiar. hanno del prodigioso, sono opt>ra di demo-

Alimonda. In esso TAutore, toccando i punti nii. Nor pertanto lo raccomandiamo a ehiun-

principali del Magnetismo animate, dall'u- que voglia in poche pagine imparare qual
na parte mette in chiaro le assurditk e le giudizio dehba formarsi

,
secbndo i dettami

ciurmerie, onde i suoi professori lo gonfia- di 'una savia e cristiana filosofia, intorno a

no, e dall'altra, riducendo ai giusti termini ques-to Magnetismo, le cui pretese meraviglie
i fatti che si debbono o si possono credere haono dato e dunno tuttora le vertigini a

?eri
,
mostra che qucsti o sono meri el'fetti tanti cerrelli.
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ANGELINI (P.) ANTOMO La schiavitii e la Chiesa. Dissertazione letla al-

1' accademia di Religioue Cattolica il 30 Maggio 1860 dal P. Antonio An-

gelini della Compagnia di Gesii. Roma, lip. delle Belle Arti 1862. Un

vol.dnS. di pag. $2.

nolla societu pagana, distrntte radicalntente

dalla dottrina e dalla morale cristiana. Ma

cio non basta. L' autore disccnde a notare

Uno scrittorc francese, dan<lo poco saggio

di crudizione storica, e raolto di avversione

alia Chiesa, pubblico nel 4860 in Parigi un

libro, per dimostrare che la Chiesa non ha

fatto nulla in favore dello schiavo, c che

tutto per lui ha fatto il progresso dell'inci

1' uno dopo 1'altro i beneficii dirctti che la

Chiesa reco allo schiavo, coi suoi insegna-

menti, coi consigli ,
coi canoni, colle cen-

vilimento umano. Contro 1'audace asserzio- sure, cogli ordini religiosi, colla sacra litur-

nc di lui insorge il ch. P. Angelini col pre- gia, colic pie indulgenze, con tutti in sommd

sente libro, piccolo d

co di nerbosa dialettica

na
,

condita di molto pregio e gravita di

cloquio. V.i romincia dal provare che il pro-

gresso stesso dell'urnano incivilimento fu ed e

possibilesoltaiito
nella Chiesa c colla Chiesa :

e quindi, se anche la Chiesa nan si fosse oc-

cupata direttamente della schiavitu, pure la

mitigazione in prima, e poi 1'abolizione sua

in fine dovrehhesi a lei attribuire. Lo che

conforta indicando le origini della schiavitu

mole, ma tutto sue- quei modi piu efficaci, con i quali essa muo-

e di scelta dottri- ve e guida i fedeli
5

c cominciando dal Beato

Apostolo Paolo discende fino all' Eneiclica

(3 Nov. 4839) di Gregorio XVI, nulla omet-

tendo di quanto era piu evidente, e piu de-

gno di nota. Tanta dovizia di documents ir-

refragabili dimostra, al certo, che il povero

Larroque per iscrivere il suo libro o fu oltre

ogui misura ignorante del proprio argomcn-

to, o fu oltre ogni decenza simnlatore e ma-

ligno.

Tituli . fimebres - ad . Eustachii . Martyris
- in . parentalibus

- Lax.ari
?

A. Garza -
Archiepiscopi . Mexicani . III. Nonas . lunias - anni . MDCCCLXIL

- De vita etmoribus Nicolai Trullii Commentarius. Romae, ex officina libraries

Salvhicciorum. Un Opusc. in 8.* di pag. 8.

ANONIMO Alcuni miracoli di santa Gaterina da Siena
,
secondo che soao

narrati da un anonimo suo contemporaneo. Siena presso Onorato Porn,.
1862.

E un libricciuolo di pocbe pagine ,
ma

che vale tant'oro, per 1'inestiuiabile pregio
di essere dettatura di un colto Fiorentino

nel ^374. Per quello che riguarda la con -

tenenza
,
che sono alcuni fatti prodigiosi e

virtu straordinarie della Verginella di Siena,

c pare da fame gran conto, essendo 1' au -

tore conoscente e devoto della Santa, e pro-

tstando che le cose die dice
,

ei lo dice

per certa informazione. L;editore F. G. sup-

pone che questa scrittura sia inedita. Per

,ogni inoilo egli ha reso ugual serrixio all

lettcre, poniamo ancora che altra volta fosse

stata pubblicata e poscia caduta in dimen-

ticanza.

Alia dimanda del libercolo protestante. Perche vi proibisce il vostro

Parroco di leggere la Bibbia ? risponde un calzolaio cattolico del con-

tado lombardo in quattro dialoghi. Modena, Tip. dell' Immacolata Conce-

zione 1862. Un vol. in 8.' di pag. 67.

Questa e una di quelle operette poplari TO con una inverniciatura di menzogne.
che noi vorremmo veder largamente diffu- Quivi alcunc di eodeste ribalderie sono

sa tra il volgo dei leggitori , presso di cui molto Len chiarite e ribattute con grazia e

la perfidia protestante si studia di accredi- semplicita.
tore antichissimi

errori, rimettendoli a nuo-

Cenni liiografici dei Yenerabili Eremiti che son vissuti nel S. Eremo di

Camaldoli, preeeduti da una notizia storica intorno 1'istituzione del mede-
simo. Firenze, tip. di Federico Bencini 1862. Un vol. in 16.' dipag. 222.
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ANONIMO Compendio della vita dei ventisette Beati ascritli solennemente^

nel novero de' Santi il di 8 Giugno del 1862
,
dalla Santita di N. S, Pap*

Pio IX. Yersione Italiana dei ristretti autentici della S. Congregazione dei

Riti. Roma 1862. Tipografia di Giov. Cesaretti. Un opusc. in 16. di pag. 46,

-- Confutazione di un nuovo libello contro il Potere temporale pontificio, e

dell' Avvertenza che I'antecede. Fircnze , tipografia di Federico Bencin&

1862. In 12. dipag. 36.

r>ue prcti scingtirati scrissero, 51 primo ancorche gia quei libelli siano sepolti ncf--

una lettera in lode dell' insulso libello Pro

Caussa italica; e il secondo un'Acvertcnxa

alia version e da so fatta di quell' insignc

monumcnto d'ipocrisia e d'ignoranza. Nel

presente opuscolo si ribattono le triste argo-

mcntazioni dell'uno c dell'altro, con molto

brio, c con giustczza di buon criterio. Ed

1'oblio di cui son degni, giova che i lore-

autori siano molto bene chiariti cosi sprov-
-

veduti di scienza, come di onesta, cosi inetti.

ncllo scrivere, come prevaricatori dei santi-

loro dveri. Con cio non potranno piu pre-
sentarsi in abito di pastori per esercitare fl

dcnte del lupo.

Dei comment! di Carlo Passaglia al programma del Ministro Ratterzzi

Bologna 1862. In 8. di pag. 42.

Questa scrittura si riscnte della indigna-

zione d'nn animo oncsto, il quale, conic ab-

ed i null velati disegni di chi altrimenti

potrebbe scdurre e perverlirc gl' incauti e

borre dalle apostasie originate nell'orgoglio gli ignoranti. Ma cbi osercbbc muovere la-

od in piu basse passioni, cosi le sfolgora con

qnella maniera di riprovazione che e la piu

efficace, mettendo cioc in palesc i tristi fatti

gnanza che si gridi forte al ladro, quando \\"

ladro, non che si celi, fa pompa de' suoi la--

dronecci e ne mena vanto ?

De vita Thomae Depangher Manzini albonensis
,

in Collegio Fagnanrano
alumni convictoris, commentarium

; additis italica interpretatione, titulis

et poemate. Patami Typis Seminarii 1862. Un opusc. in 8*. dipag. 23.

Due commedie ad uso degli Educandati, rappresentafe la prima volta dal-

le Alunne delle Suore della Carita IH Ravenna. Forli I860, coi lipi dof

Casali. Vn vol. in 8. piccolo dipag. 143.

-
Elogio e Lettere famlliari del Padre Angelo M. Cortenovis, Chierico Re

golare Barnabita. Milano, tipografia e libreria Arcivescovile, dittaBoniar--

di-Pogliani di Ermen. Besozzi, 1862. Vn vol. in 8. di pag. 400.

Questo volume, che e 51 \1 . della Colle- di \1\ fra le lottere del P. Cortenovis ;-e

zione di Vite de' Barnabili, contien 1'Elo- da ultimo un' Appendice di biografie dw

gio del P. Cortenovis, scritto da Luigi Lanzi quattro Barnabiti in esse mentovati.

della Compagnia di Gesu
; quindi una scelta

Esercizio di brevi ed affettuose meditazioni sopra la Passione santissima

di Gesu Cristo, per ogni giorno del mese. Venezia, presso la tipografia

Emiliana, MDCCCLV. Un vol. in 12. di pag. 154, al prezzo di austr.

L. 1, 30.

Gli ultimi moment! del R. P. E. D. Lacordaire, per un religiose dell'Ordine*

de'Predicatori. Versione dal francese d'un Padre del medesimo ordine

Roma 1862, tip. di Gio. Ces&retti, in 8.* dipag. 37.

L'alta rinomanza in che irenne il Lacor- Dio, rendera accetto a'suoi ammiratori il leg-

daire dacelie, lasciato il tumulto delle gare gere questa descrizione delmodo,con cui egli

forensi
,

volse 1'ardentissimo suo spirito ad spse gli ultimi suoi giorni e chiuse santa-

opere di zelo c'ristiano, con grandissimo gio- mente la sua vita religiose,

vamento dell'Ordine, in cui si died* tutto a

Serb V, vol. I1J, fasc. 296. 1 4 10 Luglio 186S
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II Cattolico della Svizzera italiana. Almanacco popolare per Tan-

no 1862, redatto e puhblicato per cura della Sezione Cantonale Ticinese

dell' Associations Svizzera di Pio IX. Anno primo. Lugano, tipografia

Traversa- e Degiofffi. Un vol. in 12. dipag. 176, al prezso di centes. 35.

. II mese di Maggio consacrato a Maria. Piacenza, dalla tipografta Solan.

Un vol. in 16. dipag. 105.

.. II 1793. Narrazioni storiche di M. B. Fircnze , tip. Virgiliana , via CHiap-

pina N. 4431. Opusc. in 16. di pag. 60, alprezzo di cent. 30.

Sara molto utile lo spargere nel minuto di sangue la Francia, quando ebbero cola,

prpo!o questo libretto, affinche si capisca a come qui ora cominciano ad aver libera la

qnal (ermine debba riuscire in Italia il trion- mano alle nefande opere loro.

fo di quelle sette, che coprirono di delitti e

II Santo Padre Pio IX e Chiesanuova. Verona, Civelli. Opusc. in 4. gran-

ge di pay. 26.

Tra i paesi d'
Italia, che diedero solenni di tutte le feste celcbratesi sia nella spedi-

provc di loro affetto e devozione al Santo zione dell' Indirizzo, sia nella ricevuta poi

Padre Pio IX nelle sue present! angustie, si e dell'onorevole risposta del Santo Padre; la

senza dubbio segnalata la Parrocchia di Chie- quale incisa in marmo fa ora parte di un

sanuova presso Verona. Questa breve scrit- monumcnto eretto in Chiesa a perenne sti-

tura, dettata con affetto e in ottima lingua, molo di fedc e pieta per que' buoni par-

6 uu ricordo storico dell'offerta al Papa e rocchiani.

- La Biblioteca Palatlna proprieta assoluta dei Gran Duchi di Toscana. Fi-

renze, lipografia Marchini 1862. In 8. piccolo dipag. 46.

La presentc rivoluzione italiana, fondata mctte in piena luce il diritto assoluto che i

sul sacrilegio e sulla rapina, non patisce Gran Duchi di Toscana possiedono sopra la

scrwpoli quanto al violare i diritti di pror biblioteca Palatina di Firenze, e il vanda-

prietii; e, ben s'intende che i ladri dei troni, lismo bcstiale di chi, non pure usurpa quelle

-anelanti al!o sterminio di santa Chiesa, non ragioni , disponendone a nome dello Stato,

!a guardino pel sottile quando si tratta di ma vuole sconciata que Ha preziosa biblio-

rovinare una biblioteca cd appropriarsi qual- teca, per mescolarne i tesori con quelli della

che migliaio di voluiui. II prescnte opuscolo Magliabecchiana.

- La luce del Mondo
,

ossia il primo ed ultimo libro di lettura e di studio.

Piacenza, cot tipi di F. Solari 1859. Un vol. in 8. dipag. 352, alprezzo
di L. 3.

S'ingannerebbe chi pensasse che questo facilmente mandate a memoria dai fanciulli
;

titolo sia seritto dall'autore per trombare la ed in fine di ciascun breve racconto e ac-

sovracccelleuza della propria opera, quando conciamente indicata una massima di mo-

per contrario con esso voile accennare sol- rale cristiana
,
con la giunta di parecchia

Canto al soggetto di
quella, cioe alia Vita di opportune interrogazioni da fare al fanciullo,

Gesu Cristo, che e Via, Verita e Vita. La affine di ribadirgli bene in mente, e scol-

sostanzn di qucsto buon libro sta in cio
; pirgli in cuore le sante verita contenute nel

che i Fatti c le Parabole de' Santi Evangeli, racconto. Lo raccomandiamo assai alle buone

:n bell'ordine
distribuite, e narrate con tutta Madri.di famiglia.

semplieita, sono proposte in modo da essere

- L'Amico del vero. Risposta e confutazione delle accuse mosse dal Muni-
cipio Carrarese contro i Minori Osservanti di delta citta. In 8.' dipag.
22, senza indicazione di luogo e senza data.
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ANONIMO L'andata dei Vescovi a Roma. Osservazioni sunn arlicolo della

Gazzetta di Milano. Milmo 1862, tipografia di Antonio ValenHni, Vicolo*

de' Facchini n. 5. Opusc. in 8." piccolo di pay. 36.

In questo opuscolo sono vigorosamente

confufati i sofismij con cui uri cotale anoni-

rao M, uella Gazs-ettn di Milano, erasi ado-

perato a dioiostrare die il Geverao di To-

rino clovea al tu'tto impedire che i Vescovi

italiani assistessero in Roma alia solenne

Canouizzazione de' Martin Giapponesi e del.

B. de' Santi. Or siccome cotali pretcsti coz-

zano evidentemcute coi dettati religiosi, coi

principii libc-raleschi, con le dccantate gua-

rentigie,offerte dai rivoluzionarii alia CJiiesa

libera in libero Stato, con Pesempio dato

Le Scienze e le Arti sotto il Pontificato di Pio IX. Un lol. In fol. con to-

vole incise.

si d all' Impera tore de' Fraacesi e si da tutti

gli altri Govern! curopci 5
cosi 1' autore ne

trae argomento a snrascherare 1' ipocrita che

della religione, della liberta, delP esetnpio

<lg!i altri Gorerni avvaloravail suo eonsiglio

d'incoppare i Vescovi. Oode 1'aotore di qcsta
Confutazione ricava ottime consegucnze ;

ma
che non vollero essere capite da uu Governo

5

il quale, oggimai senza ritegno e senza ver-

gogna alcana, fa mercato della liberta a pro-
fitto della tirannide.

che indussero il Santo Padre a ri staurare e

condurrc alia prcsentc perfezione q^icsti due

bei monuruenti.

E uscito il fascicolo 23.* che rcca le ve-

dute del Faro di Civitavecchia e del Palazzo

Pontificio a Porto d'Aneio, di cui si cspon-

gono la storia e i pregi d'arte
;

e le ragioni

Lettera sul celibato
,
dedicata a chiunque sia in posizione di poterlo pro-

muovere nella cristiana societa. Geneva, per Giovanni Fassi-Como editor?

1862. Un opusc. in 16. dipay. 32.
- L'ora Mariana, ossia Fora cotidiana di fedelservitu dedicata all' immacola-

to cuore di Maria. Modcna , Tip. dell' Innnacolata Concezione 1862. UK

opmc. in 16. dipag. 16.

Metodo pratico per conversare con Dio. Yersione italiana del Sacerdote

Luigi Speroni, sulla duodccima edizione francese. Milano., tip. e iibr. Ar-

civescovile, ditla Boniardi-Pogliani di Ermen. Besozzi; Torino, presso Ma-
rietti tipografo libraio 1862. Un vol. in 16. di pay. 480.

- Pio IX e i Sanfi Martiri Giapponesi. Bologna, tipidi Santa Maria MaggiO"
re 1862. Un opusc. in 16.

e
di pag. 42.

Qual sara 1'avvenire dellTman'ta ? Problema sociale proposto e discusso

da F. F. Terza edizione, nuovamente ritoccata ed aumentata dall' Autore,

Torino 1862, tip. di Luigi Ferrando, Via San Lazzaro, w.5. Borgonuovo.
7n8. dipag. 152.

Secondo saggio del parlare dcgli Arllgiani inFirenze. Dialoghi. Doratore.,-

Verniciatore e Incisore in rame. Firenze, lipoyrafia Tofani 1862. Un fasc,

in 8. dipag. VII, 112.

Del primo saggio di questi Dialoghi pieni

di sapore toscano e di lucide gemrae del

parlare vivo
,

toccaramo alcuna cosa nella

Serie IV, Vl, XI, ptg. 54^ . Goaferraeremo

li questo secondo, senza
ripeterci, tutto il

ben che dicemmo del primo. Noi crodiamo

che I'anonimo autore di questi dialoghi si

renda benemerito della lingua, niolto
piii

che a prima frontc non parrebbe. II desi-

derio di libri che insegnino con chiarezza e

con bella proprieta i termini tecnici di To-

scana, si viene eccitando generalmente, per
1' orrore che gli animi colti sentono della

barbaric che, anche per questo capo, invade

la nostra gentilissima Penisola. Or a questo

desiderio soddisfa per la parte sua con rara

grazia, copia e maestri a Paflonimo scrittore

di questi dialoghi : il quale- fea Parte d'ia



BIBLIOGRAFIA

saporaro le eonrersazioni degl' interlocutor! seta. Voglia Dio che non si stanchi di con-

con certe digressioncelle
e osservazioni filo- tinuare con un quarto e con un quinto e con

logiche, che valgono tant'oro. A questo se- un centesimo 1' opera Leila, della quale tutti

coodo, egli promette di far succedere quanto i cultori della buona italiauita gli sapranno

prima un terzo Saggio intorno all' arte della grado non piccolo.

.ANONIMO Tavole statistiche del Manicomio centrale maschile in san Ser-

volo di Yenezia
,

diretto dai PP. Fate Bene Fratelli
,

del Quinqueniiio

1857-1861. Venezia
, tip. Armena S. Lazzaro 1862. In 8. dipag. 26 con

otto grandi tavole.

Trecento temi italiani per versiorii con note latine ad uso delle scuole.

Torino, presso G.B. Paravia e Comp. Tip.e Libr. Un vol. in 16. dipag. WQ.

Traduzione latina dei trecento temi italiani per versioni ad uso delle scuo-

le __
Torino, tip. Arnaldi via S. Agostino n. 6, 1862. Un vol. in 16." di

pay. 172.

- Vita dei ventitre Martiri del Giappone, dell' Ordine dei Miuori di S. Fran-

cesco
,

aseritti nel catalogo dei Santi dal regnante Sommo Pontefice Pio

IX, nella solenne Canonizzazione degli 8 Giugno 1862. Roma, lipogr.

Monaldi 1862. Jn 16. di pag. 100.

.ANSELMO (P.) DI S. L13GI GONZAGA Vita di S. Michele dei Santi del-

1'Ordine dei Trinitarii Scalzi per la redenzione degli schiavi ; scritta dal

P. Fr. Anselmo di S. Luigi Gonzaga, Defmitore generale dei Carmelitani

Scalzi
, gia Esamiriatore prosinodale dell' Arcidiocesi di Firenze. Roma

,

titabilimento tipografico Aureli e C., piazza Borghesen.*89, 1862. Unvol.

in 4. di pag. 147.

Cio che e piu da comincndare in queste Dio all' esercizio delle piu subliini virtu.

Candida istoria di S.. Michele non e
; per Percio ancora, invece di divagare in astruse

nostro avvisOj la grazia della lingua tosca- teoriche di mistica teologia sopra le iiitime

na, Loncho manejgiata con la eleganza di chi comunicazioni fra Dio e questo suo gran
'

i'A parlo, come propria di sua patria ,
sin Servo, il P. Anselme ce le rappresenta at-

da fanciullo; non lo stile terso ma sempli- tuate negli esernpii di imi labile santita, con

ce e fluido
j
non la fedelta con cui ogni cosa cui san Michele trasse molti altri a sublime

e ricavata da process! autentici a lume di perfe/ione di vita cristiana, senza tacere dei

critica sobria e giudi/iosa ;
ma si piace favori straordinarii con cui Dio ne rimeri-

soprattutto ed e mirabile quella soavesem- tava la generosa rispondenza alle sue grazie.

bianza in cui e ritratto, tutto al naturale
,

Questa insomnia e una Vita, che per la su-

il Santo stesso
,

sicche il lettore ha pro- stanza tit-n niolto c-!i quella efficacissima sem-

Tprio lui innanzi agli oechi
,

non la per- plicita,
onde sono si pregiate le descritte dal

sona dello scrittorc. II P. Anselmo ha evi- Cepari e dal Bacci e per la gruzia delle

dentemente posto ogni studio nc\ celare forme, onde I
7 ha rivestita 1'Autore, riesce

fra gli splendor! del suo eroe tutto cio che dilettosa a leggere; e per la virtu dei santi

potrebbe distogliere 1' attenzione da esso
5

ammaestramenti di vita cristiana e religiosa,

laonde, il
piii spesso che puo, si vale delle i quali con tocchi maestri sono a proposito

.sue parole per dipingerlo qual fu sin dalla indicati
;
toruera utile a chiunque abbia sa-

puerizia ,
tutto inteso a Dio, e mosso da pore delle cose di Dio e dell'anima.

MRIGHI (Prof.) GlAGOMO Roma e il Pontefice nella Ganonizzazic/ e dei

Santi. Dissertazione del Prof. Giacomo Arrighi. Roma slabilimento tipo-

grafico Aureli e C* Piazza Borghese n. 89, 1862. Opusc. in 4. dipag. 50.

Riusci opportunissima questa Dissertazione delle molteplici prove recato in mezzo dai

-del Prof.
Arrjghi; che srolgendo in essa una pubblicisti cristiani per dimostrare la mara-
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vigliosa grandezza di Roma papal?, ragiona partiene il definite quando tal perfezione

Jistesanu-nte sopra la sublimita dell' atto siasi raggiunta; 5. cosi sta in fatto che da

della Canonizzazione, in quanto e tutto pro- piu rimuti tempi qucsta definizione ema-

prio dell'autorita del Pontefice 4." perohe nasse dal Ponteflcc
;

die 5. coll'infalli-

come maestro snpremo possiede la scienza bilita sua guarentisce la legittimita del

clella pratica espressione della fede manife- culto
,
die riene imposto alia Chiesa imi-

stanU-si nella professione cristiana
;
2. per- versale.

che ad esso, come giudice supremo, si ap-

BALMES D. GIACOMO La Religione dimostrata all' intelligenza di tutti.

Operetta di D. G. Balmes. Edizione 8.a con aggiunte. Modem, tipogr. del-

I' Immacolata 1862. Un vol. in 16. dipag. 111.

BALSIMELLI FEDERIGO L'Ave Maria , piccole lezioni morali di Federico

Balsimelli, Arciprete diS. Mauro di Bimini. Modem, tipi deW Immacolata

Concezione 1862. Un vol. in 16." di pag. 108.

BARBIER DE MONTAULT L'Annee liturgique a Rome, ou renseignements

sur les Saints, les reliques, les fetes
,
les Eglises, les devotions populai-

res
,

les traditions pieuses de la ville eternelle et les fonctions de la Se-

maine Sainte, par M. le ChanoJne X. Barbier de Montault
, correspondant

du Ministers de 1'instruction publique pour les travaux historiques ,
hi-

storiographc de Diocese d'Angers etc. 2. a edition revue et considerable-

ment augmentee. Rome Joseph Spithover librairc, place d'Espagne 1862.

Un vol. in 16. di pay. 334.

BASSO CAROLUS ANDREAS Yita sacerdotis et curatoris animarum seu

praxis quotidianarum exercitationum ex S. Scriptura et SS. Patribus de-

ducta a Carolo Andrea Basso S. T. D. Cui accedimt D. Hieronymi episto-

la ad INepotianum, et S. Caroli Borromaei monitiones ad Clerum et con-

fessarios. Editio novissima ad piorum sacerdotum instantiam denuo re-

cusa. Mediolani ex Typographic- ArchiepiscopaU Boniardi-Poliani Her-

men. Besozzi 1862. Un vol. in 16. dipag. 180.

Quest'opuscolo mostra nel suo Autore una cizii, prenderanno a governarsi coll'inairir/o

non ordinaria perizia del modo di guidare e di quest'operetta , ne saranno grandemente

promaovere nello studio della perfezione vantaggiati, a beue dell'auima propria e dei

evangelica i pastori delle anime. I sacer- loro parrocchiani.

Joti che, all'uscire dal ritiro dei SS. Eser-

BERTINI GIOVANNI Nuovo Dizionario Greco-Latino-Italiano e Latino-

Greco, compilato per opera e studio del Can. Giovanni Bertiui
, profes-

sore di lettere greche nel Collegio Cicognini di Prato. Prato, tip. F. Al-

berghetti e C. 1860. *
Di questo Dizionario, che sara compreso cinque formano la dispensa 'IT.*,

con cui

in circa -ISO fogli di nitida stampa ,
in 4., 1'opera condotta a pag. 664, sino alia vo-

sono gia usciti fogli 83, de' quali gli nltimi ce f<jo$.

^BIRAGHI LUIGI Inni sinceri e Carmi di sant' Ambrogio Vescovo di Mila-

no, cavati specialmente da' monumenti della Gbiesa Milanese, e illustrati

dal prete Luigi Biraghi, Dottore della Biblioteca Ambrosiana. Milano, ti-

pografia e libreria Arcivescovile, Ditta Boniardi-Pogliani di Ennenegildo
Besozzi 1862. Un vol. in 8.' grande di.pag. 151, con due indici.

BOERO (P.) GIUSEPPE d. G. d. G. Istoria della vita e del martirio dei Santi

Giapponesi Paolo Michi, Giovanni Soan de Goto e Giacomo Chisai, della
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Compagnia di Gesii; compilata dal P. Giuseppe Boero dellamedesima Com-

pagnia. Roma, col tipi della Civilta Cattolica 1862. Un vol.m 8.' di pag. 176.

Ouesta brievc istoria e divisa in due par- me parole, la bellissima ed elegante narra-
"

(i. Nella prima e narrata la vita dei Santi zione del P. Danielle Bartoli nella sua sto-

Uartiri secondo memorie antiche e feclede- ria del Giappone ;
dove i fasti di quella

gne e cio che ne scrisscro il Nierembergh, Chiesa
,
fondata da S. Francesco Saverio,

FAlegambe, i Bollandisti ed altri autori
; sp'.endidissimi fin dal primo suo nascere,

nella seconda si raccontano le cagioni onde sono distesamente narrati fino al punto in

raosse la persecuzione e gli
atti del marti- cui

,
la perfidja degli erctici 0!and<j si con-

rio. II P. Boero qui trascrisse in compen- giurando a' danni di essa colla crudelta del

dio e per quanto poteva, coa le raedesi- pagan), venne spiantata e distrutta.

BREMAZZOLl Alcune parole agii onorevoli compilatori dell' Ippocrati-

co
,
su di un articolo del chiarissimo Professore Bonueci. Fano

, tip. di

Giovanni Lana 1862, in 8. di pag. 10.

In questa breve scrittura e dottamente losofia scolastica, in un momenta di sdegno,

confutata un'indebita accusa, mossa alia fi- dal ch. prof. Donucci.

BHESGIA3I (P.) ASTONIO Brevi memorie di Giuslina de' Marchesi Serlupi

Romana, per il P. Antonio Bresciani d. C. d. G. Bologna, Direzione delle

Piccole Letture cattoliche via Largadi S. GioryioTH, 1862. L'n opusc.in

16. di pag. 30.

BRl'SON LUIGI S. I. Guida nel carnmino del cielo, raccolta d'istriizioni e

di pratiche divote adalte specialmente all'uso degli stranieri
; opera del

Padre Luigi Bruson S. I. Anversa, coi tipi del fralelli I. Z. Jausseus 1862.

Unvol.inU.odipag. 334.

BUSELLI P. F. REMICrlO II Protestanlesimo e la Yolgata latina
;
ossia Let-

tere teologiche del P. F. Remigio BuselH Min. Os?. in risposla alle con-

tro-osservazioui del sig. Luigi Zecchi ecc. Siena 1861, tip. di Giovanni

Baroni e ficjli. Cinque opiiscolelti in 12. di pag. 16, 24, 28, 56, 30.

La Prcfazione di queste letterc e utile a rispondente al santo suo Ministero. Molti

leggersi da chiunque vuol avcre notizia de- pii cittadini di Massa Marittima si tolsero

gli indegni maneggi de' Protestant! per se- i' impegno di fa ria stampare a loro spese ?

minare 1'ercsia nel rainuto popolo ;
ed e ne- per attraversarsi a!le basse perfidie de' Pro-

cessaria per giudicare dirittamente di que- testanti, cbe insidiano la fede de' loro com-

st'operetta del P. Buselli
,

e dell'argomento paesani.

in essa trattato e svolto con sapere e zelo

BUTLER (Ab.) ALBANO Vite dei Padri
,
dei Martiri e degli altri principal!

Santi
,

tratte dagli atti originali e ^a' piii autentici monumeiiti con note

istoriche e critiche. Opera dell'Abbate Albano Butler
, volgarizzata sulla

libera traduzione francese dell'Abbate Gianfrancesco Godescard. Secon-

da edi/.ione veneta, riordinata e notabilmente accresciula. Venezia, pres-
to la (ipografia Emiliana 1861. Fascicoli U, III, LUJ, L1V, LV e LVI ,

da pag. 105 a pag. 272, cow cui finisce il vol. XJ1; quindi da pag. \ a 216
del vol. XIH.

CAYS CARLO Una perqu'sizione, ossia le franchigie costituzionali sotto al

Ministero Ricasoli. Memoria del Conte Carlo Cays di Giletta e di Casel-

lette. Torino, tipografia di Giulio Speirani e figli 1862. In KS'dipag. 48.

I
poliziotti piemontesi, posti a seryigio la Societa di S. Vincenzo de' Paoli, invasero

J'un Ministro straniero nellc sue ire contro il domicilio del Conte Cays, ne yiolarono i
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diritti, ne frujjarono ogni cosa, e nc pubr molto bcne nel presente Opuscolo ,
onde ap-

Jjlicarono le lettere rapite, con evidente in- pare qual capitale facciasi nel Regno d' Italia

giuria a quolle frauchigic costitnzionali, eke dei diritti dell'onesto cittadino
,
e come la

nel fatto sono un' arma di dispotisiuo pel legge si prostituisca al compiacinaento del

partito dorainante. Queste cose sono esposte padroni stranicri.

CEPARI (P.) YIRGIL10 Delia vita di S. Luigi Gonzaga della Gompagnia di

Gesii, scritta dal P. Yirgilio Cepari della medesiraa Compagnia ,
edizione

arricchita di nuove giunte ed offerta alia Santlta di N. S. Papa JMo IX, fe-

licemente regnante. Roma, dalla tipografia Forense 1862. Un vol. in 8.*

di pag. 550.

Questa. edizione della vita di S. Luigi ,
mero di prodigi tratti da un'opera dive-

scritta dal Cepari in semplice stile e con nuta assai rara
5 piu tre Appendici ,

che

molta unzione, si vantaggia grandemente racchiudono memorie preziosissime intorno

sopra tutte IP precedent! per piu capi. E in al Gonzaga.

prima per le giunte appuntate dall'Autore L'appendice prima contiene gli scritti ori-

stesso nel margine d'un eseraplare deHa so- giBali di san Luigi, la maggior parte inediti

con da edizione fattasi da lui in Piacenza o pressoche sconosciuti. La seconda, oltre a

nel 4650; le quali furono opportunamente parecchie scritture inserite dal Cepari nelle

inserite nel testo
; quindi ancora per altre due edizioni della sua istoria , contiene il

brevissime aggiunte, qui postc a pie di pa- panegirico detto in Castiglione dal P. Sil-

gina, che sono del P. Antonio Budrioli, il vestro Ugolotti, dell' Ordiuc de 7

Predicatori,

quale ebbe tanta parte nella causa della Ca- nella prima ft-sla celebrata in onore di

nonizzazione del Santo. Oltrc di che, non san Luigi , preseute la madre e i fratelli

solo fu continuata in fino ai di nostri la del meclcsimo Santo La terza comprende i

narrazione del culto, da'Somnii Pontefici at- principal! decreti riguardanti ilmlto di san

4ribuito all'angelico Protettore della gioven- Luigi, incomiiiciando dalla S. M. di Paolo T

tu, ma fu aggiunta all'istoria del Cepari uua fino alia Santita di N. S. Papa Pio IX felice-

quarta parte, che comprende un gran nu mente regnante.

CODEMO G. Esercizi di lettura e di lingua pei fanciulli. Saggio di G. Co-

demo. Venezia, stabilimento Antonelli 1862. Parte 7.
a Un vol. in 8. gran-

de di pag. 148.

COGNETTI BIAG10 Passato e presente nel Reame delle Due Sicilie, per

Biagio Gav. Cognetti. Bruxelles 1862. Opusc. in 8." dipag. 42.

In questa breve scrittura trovansi parec zione. Sono precipuamente degni di consi-

clii riscontri statistici che, pel valore oggidi derazione i confronti per cio che spetta il

attribuito ai numeri, sono eloquentissimi a numero dei carcerati, la gravita delle pene

dimostrare di quanto abbiano scapitato le iuflitte, 1'organismo ed il frutto della pub-
Province del Regno nel passare dal doruinio blica istruzione, e la prosperita comnaerciale.

del loro
legittinio

Re a quello della rivolu-

COLLEZIONE DI LETTURE AMENE ED ONESTE Anselmo il mendicante.

Racconto storico. Modem, tip. della Immacolata Concezione MDCCCLXU.

Un vol. in 16. di pag. 205, che forma la dispensa 2. dell' anno 5. di deb-

ta collezione.

CONTI Y. ~ Descrizione dell
1

apparato fatto nella Basilica Vaticana per la so-

lenne Ganonizzazione di ventisette Beati, celebrata dalla Santita di N. S.

Papa Pio IX, il di 8 Giugno 1862. Roma dalla tip. di Enrico Sinimberghi ,

1862. Un opusc. in 16. (con tavole) dipag. 47.

CRETINEAU-JOLY Pietro Paolo. Scene storiche dal 1793 al 1817, per Cre-

tineau-Joly. Yersione di U. F. Bologna, tipografia Mareggiani 1862. Un

opusc. in 16.
a

dipag. 54.
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CURCIO (Prof.) DOMENICO Nozioni astronom'che sul calendario, seguite

da un' appendice intorno gli almanacchi
,

il magnetismo animale e la in-

fluenza della Luna sulle piogge ; del Professore Domenico Curcio dei Do-

menicani. Siracusa, tipografia di Antonio Puleio 1862. Un vol. in 4. dl

pag. 136.

CURCI (P.) CARLO M. II Paganesimo antico e modcrno. Otto discorsi detti

dal P. Carlo M. Curci d. C. d. G. nelP.ottava dell' Epifania del 1862 a

Roma. Roma, tipografia della Civilta Cattolica. Unvol. in 12. di pagg,

Vlll, 188.

L'accoglienza fatta tlal pubblico alia stam- zione non ne rostano che poche copie 5
e

pa di questi Discorsi non e stata inferiore sappiamo che di una ristampa, faltasene in

a quella che ne fece il numcroso uditorio
, Napoli a piu migliaia, tiitti gli eseinplari ven-

quando vcnncro rccitati. Della copiosa edi- nero esauriti.

DA CIYEZZA P.) MARCELLING Operazione dei Frati Minori, circa la pro-

pagazione della Fede. Cronaca delle Mission! Francescane, compilate dal

P. Marcellino da Civezza M. 0. Anno II, Dispensa i.
a
Aprile e Maggio

1862. Roma, tipografia Tibcrina 1862. Un fasc. in 8. granite da pag. 195

a pag. 258.

DA SERAYEZZA (P.) CHERUBINO Alle Conferenze di Alessandro Gavazzi

sul Papato e 1' Italia, risposta del P. Chcrubino da Seravezza, Missionario

Apostolico Cappuccino. Firenze, tipografia Calasanziana 1862. In 8. pic-
colo di pag. 10.

Qucsta risposta sapra di forte agrume a quanto pare, die la pratica di tal teorica

coloro che pretendono ,
doversi gli ardori sia hastevole a rimettere in senno il Ga-

dello zclo riversar tutti addosso agli uomini vazzi
;

e percio bada soprattutto a porre ill

dabbene, che per avvcntura cadesscro in fal- evidenza la pcrversita e 1' ignorariza di que-

lo, e per contro usare tutte le piu squisite sto sciagurato ,
rifiutandone calorosamente

delicatezze della cortesia verso i rinnegati e gli spropositi sopra la Podesta spirituale e

gli apostati. II P. da Seravezza non crede
?
a temporalc del Papa.

DE SANCTIS MICHELE Canzoncine sagre a Maria Santissima, date alle

stampe per cura del Sac. Michele De Sanctis di Frascati, secondo 1'ordine

che nel porle in Musica tenne il RiTio Maestro e cappellano cantore pon-
tificio D. Domenico Costantini. Roma, tipografia .Ifonafcft 1862. In 16.

dipag. 68.
- Massime e Giaculatorie con pratiche divote, richiamate a memoria in Poli 7

Diocesi di Tivoli, nella Quaresima del 1862
,
dal Predicatore Michele De

Sanctis di Frascati. Roma, Tipografia Monaldi 1862. Un vol. in 8. di

pagg. 112.

DE SEGUR (Conte) A. I Martiri di Castelfidardo, pel Conte A. De Segur.
Prima versionc italiana. Bologna, presw gli edilori 1862. Un vol. in 16.

di
m pag. 350.

DE SEGUR (Mons.) Operetle di Monsignor De Segur. Prima versione ita-

liana. Bologna, tip. Mareggiani, presso la Direzione delle Letture Caltoli-

che
,
Via Larga di S. Giorgio 1862. Due volumetti in 16. di pag. 120

e 108.

Questi due primi volumetti contengono titolate : La Confession* ; Roma ; Dubbii e

quelle sci brevi ma popolari e utilissime Soluzioni; La SS. Comunione; La Patqua;
scritture di Mous. De Segur, che sooo in- II Dcnaro di S. Pietro.



BIBLIOGRAFIA 217

DE-YIT YINCENZO. Totius Latinitatis Lexicon
, opera et studio Aegidii

Forcellini, Seminarii Patavini alumni lucubratum, et in hac editione novo

ordine digestum, amplissime auctum atque emendatum ;
adiecto insuper,

altera quasi parte, Onomastico totius latinitatis, cura et studio Doct. Yin-

centii De-Yit
,
olim alumni ac Professoris eiusdem Seminarii. Tomi 11,

Distrib. XII, Collegius-Goncivis. Prati, apud Albcryheltum et Soc. in ty-

pographia Aldina MDCCCLXII, a pay. 273 ad 352.

DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA nuovamente compilato dai Signori
Nicolo Tommaseo e cav. Prof. Bernardo Bellini, con ollre 100,000 giunte
ai precedent'! dizionarii, raccolte da Nicolo Tommaseo ecc. Torino, dal-

la Societa: L'Unione lipografico-editrice, Via Carlo Alberto, n. 33, Casa

Pomba 1862. Dispense 8 s
, 9a

e 10% dalla voce Agilamento alia voce Am-

mirazione, a pay. 392.

DUPANLOUP (Mons.) Discours prononce a Rome en faveur des Egiises d'O-

rient
, par Monseigneur Dupanloup Eveque d'Orleans

,
dans 1'Eglise de

saint Andre de la Yalle, le 3 Juin 1862. Rome, typographic de FObserva-

teur Remain 1862. In 8.' di pay. 40. Vendesi a profitto della Pia Opera

per le Chiese d'Oriente.

FIORI GATTOL1GI, ovvero lavori religiosi, estetici, racconti di morale rifles-

so, anneddoti, poesie, drammi, dialoghj, biografie ed altro di uopo tutto

religioso. Opera perlodica. Napoli, Largo S. Domenico Maygiore n. 15.

Fascicoli l, e 2. del Giuyno e Luylio.

Questo periodico si pubblica ogni mese, ed di ISapoli, e di grana trentatre, pari a L.

ogni fascicolo risulta di due fogli in ottavo. it. -1,40. Le association! si ricevouo all'UHi-

II prezzo di associazione e di grana trenta, zio posto al Largo di S. Domenico Maygio-
ossia L. ital. I, 28, da pagarsi anticipata- rr\. -15.

mente per ogni semestre, in Napoli ;
fuori

FRANCO (P.) SEGONDO Ancora una parola sul Papa, pel P. Secondo Fran-

co d. C. d. G. Estratto dalla 3.
a edizione delle Risposle popolari alle obie-

zioni piu comuni contro laReligione. Torino, Giulio Speirani e fiy!i 1861.

Opusc. in 8." dipay. 92.

FRASSINETTI GIUSEPPE II Pater Noster di S. Teresa di Gesii. Trattato

della preghiera, del sacerdote Giuseppe Frassinetti Priore in S. Sabina di

Genova. Parma, Pietro Fiaccadori 1860. Un vol. in 16. dipay. 450.

FREMIOT (B.) GIOYANNA FRANCESGA Direttore spirituale delle Religio-

se, cavato dalle opere della B. M. Giovanna Francesca Fremiot di Ghaiital.

Torino 1862^ coi tipi di Pietro di G. Marietti. Un vol. in 16.
'

dipay. 145,

FRIEDLAENDER 1UL1US Andrea Guazzalotti
,
Scullore Pratese. Memoria

del Dott. lulius Friedlaender di Berlino, con un' appendice di Documenti.

PratOf dalla tip. Guasti MDCCCLXH. In 8. di pay. 28, con quattro tavole

d'incisioni. Edizione di CCL esemplari.

Di questa Memoria, appena fu pubblicata punti quivi toccati
,

si recano nel presente
nel -1857 a Berlino, il Barone Alfredo Reu- opuscolo aleuni rilevanti document!

,
cui va

mont rese conto nelVArchivio Storico Ita- innanzi un erudito Avvcrtimento del Guasti

fiano con un accurato articolo corredato di stesso.

qualc.hc nota dal Guasti. A chiarire uno dei

FUCG10 ODOARDO Sermoni morali raccolti per uso specialmente del Me-
se di Maria

,
dal Sacerdote Odoardo Fuccio

,
Rettore del Y. Ospedale di
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S. Giuliano in Novara. Seconda edizione, riveduta ed aumenlata dall'Au-

lore, con preghiere in fine d'ogni Sermone, Novena del S. ^
T

atale ed al-

trepratiche. Torino, per Giacinlo Marietti lipografo libraio 1862. Un vol.

in 16. di pay. 356.

GALLONI G. F. Le Opere di P. Virgilio Marone, spiegate in prosa ai gio-

vani per cura di G. F. Galloni. Testo, costnizione, traduzione e note.

Vol. I, che conliene la Bucolica e la Georgica. Piactnza, dalla tipografia

di F. Solari 1860. Un vol. in 8. di pay. 332, al preszo di fr. 3, SO.

GARRUCCI (P.) RAFFAELE Cimitero degli antichi Ebrei, scoperto recen-

temente in vigna Randanlni
,

illustrate per Raffaele Garrucci d. G. d. G.

Roma, coi tipi della Civilta Cattolica 1862. In i. di pag. 69.

GHIBELLINI M. LORENZO Due Capiloli di M. Lorenzo Ghibellini: cioe il

lamento di Lorenzino de' Medici e il lamento del Duca Alessandro. Prato

dalla Tip. Gnasti 1862. Un opusc. in 16. di pag. 24.

GHILARDI (Mons.) GIG. TOMMASO Guida cattolicanella quistione Italico

Romana, opuscolo di Mons.Gio. Tommaso Ghilardi dei Predicated, Vesco-

vo di Mondovi, preceduto da ima lettera del S. Padre Torino, lip. e

Libreria Giacinto Marielli 1862. Un opus, in 16. dipacj. 51.

Chi leggera attcsamcnte quest' opuscolo nell'alta Italia, per chinclere la hocca ai ban-

<lell'egregio Yescovo di Mondovi
;
non si ditori familiar! dello scismn, e re^fjersi nolle

trovera impacciato, come pure accaile spes prcsenti congiunture secondo i dcttati della

so anche a molti buoni e dcyoti
,
massime coscienza e leggi di santa Chiesa.

G1BELLI GAETANO Vita di S. Tommaso d'Aquino ,
scritta dal Professore

Gaetano Gihelli. Quarta edizione. Bologna , Tipografia Marcggiani 1862.

Unvol. m!6. dlpag. 120.

Questa quarta cdi/ione fu dall'A. dedicata qucsta compcndiosa ma Candida e soavc nar-

all'Emo Card. Corsi Arcivcsr. di Pisa, corne razione della vita di S. Tommaso. La quale

omajjgio reso alia costanza sublime, invin- fit dal Gibelli intesa a servizio de' giovani ?

cibile, trionfatrice, con cui il fortissimo Pa- eon animo di proporre loro un esempio bel-

store sostenne le ragioni della Chiesa e del- lissimo di angelici costumi, e di eccitare in

la Santa Sede. II rapido spaccio delle pri- cssi il nobile dcsiderio di porre amore e

me tre edizioni mosfra quanto sia gradita studio nelle opere tlel santo Dottore.

GNACCARINI (F.) ANDREA Fnico mezzo per riordinare e rend ere felice la

Societa, massime nelle circostanze in cui versa. Ragionamento di F. An-

drea Gnaccarini de' Servi di Maria. Rcwa 1862, presso Gio. Olmeri lipo-

grafo della Romana Universia. In 8. dipag. 15.

Questo mezzo prczioso di fclicita non e recitato ai nobili signori Deputati dell'Isti-

altro, i lettori nostri Favranno ia indovi- tuto di Carita di S. Vincenzo de'Paoli nel-

nato, che lo
spirito e l'osservan/a del pre- I'Oratork* della Casa dMIa Missione a Monte

cetto della Carita evangelica. II discorso, con Citorio.

eui do porge a dimostrare il Gnacrarini, fu

L'AMIGO DE'GIOVAM Dialoghi. Xapoli, all' Uffizio -delta 'Bibltoteca Cat'

L'Autore di qnesti Dialoghi si e proposto morale, souo sparsi dapertutto per infoscare

il nobile scopo di stenebrarc le menti
,

se- grinf.elletti e corrompere i cuori. Tutt'i pre-

gnatamente de'giovani, di quo' vulgar! pre- sidii dell'artc son da lui lodevolmcnte ado-

giudizii ed errori
,
che per opera degli .*r- prrati per si'bcl fine, acconcia dispesizione

I'hiteUi di ogni rivoltnra, sociale, rcligiosa e delle niatmp,-ffi'acia-c limpitlezra <li discor-
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so, varieta e brio di dialogo, sentimento ed nclla forma dello stile, e purita nel lin-

affetto Delia persuasione, finalmente elegan/a guaggio.

LARINI LUIGI Un argomento di piii in favore della Bibbia
; o sia le sco-

perte di Ninlve in armonia colla Storia Santa. Discorso letto nell' Acca-

demia Lucchese daSl'Accademico ordinario Luigi Larini, Dottore in Sacra

Teologia, Canonico Arciprete della Cattedrale ecc. Lucca, tip. di Giusep-

pe Gins ti in 8 ." 1860 .

Questo scritto puo valer di saggio come di/ione sacra e di quel giusto criterio acca-

si riesca a render piacevoli, coll'uso di buo- demico, che non affoga in un mare di cita-

na lingua e polito stile, ed utili per appli- zioni 1'obbietto preso a dilucidare, ma sobria-

cazioni ad obbietti sacri . le disquisizioni mente lo conforta di prove, bastevoli a ruct-

troppo spesso aride ed ispiJe della archeo- terlo in belJa luce,

logia. II Larini vi fece prova di soda eru-

I trionfi del B. Giovanni Leonard! ; panegirico detto 1' ultimo giorno del

triduo della sua Beatificazione nella insigne chiesadiS. Maria Corteorlan-

dini, da Luigi Larini Arciprete della Catiedrale ecc. ecc. Lucca, tipografia

Landi 1862. Un opusc. in 16. 6 di pay. 20.

LEQNARDI (B.) GIOVANNI Trattato utilissimo del vano ornamento delle

donne, eslratto da alcuni principal*! Dottori di S. Chiesa ed altri scr'tttori,

dal B. Giovanni Leonard!, Fondatore della Congregazione dei CG. RR.

della Madre di Dio; a cui si aggiunge il Memoriale alle donne maritate
,

per vivere virtuosamente coi mariti loro
,

dello stesso B. autore. Roma,
tipografia Monaldi 1862. Un vol. in 16. di pag. 1^0.

Questa bella operetta del B. Leonardi
,.

Sediari n. 72
;
Marini

, piazza del Collegio

iutto sugo di utilis^imi aramaestramenti pro- Romano n. 4
;

e dal tipografo Editore, via

posti con grande semplicita ed unzione. si delle Botteghe -Oscure n. 25
;

al prezzo di

vende in Iloma alle librerie Aureli, via dei bai. -1,5.

LETTURE GATTOLIGHE Antonio
,
ovvero 1'Orfanello di Firenze. lioma ,

dalla tip. Forense , in via della Stamperia n. 4. Un fasc. in 16. di pay.
136. Puntata del mese di Maggio 1862^ che e la 36. a della pubblwazione
delle Letture cattoliche.

LETTURE GATTOL1CHE per 1' obolo di S. Pietro, Berlinoro 1862 , tipi

Glulio Capelli e Comp. fasc. 5 e 6
,

che cmtmgono un, beUissmo racconto

popolare intilolalo: II buon senso del popolo.
MADDALONI (Duca di) Ii Senate Cattolico-, per UDueadiMaddalom. .Giu-

gno 1862. Unfasc. in 8. dipag. 48.

II Duca di Maddaloni e divenuto illustre venera/ione alia Chiesa cattolica e al sue

in Italia, non tanto per la dottrina coiifjiuuta venerabile Ponteiice. Lo spettacolo dei Ve-
a nou volgare facondia nello scriverc, quanto scovi, riuniti in Roma iatorne alia Cattedra

per la sua dcvozione alia Cb'esa, onde sera- di S. Pietro^ il trbnfo cioe della piu legit
-

pre die prova anche quando tra le fila dei tima d aii{>Hsta autorita che sia sulla terra

liberali partejjgiava per le riforme, e molto nel momenio clu> tuttc le altre'antorka crol*

piu pel coragjio col quale si stacco da quelle lano o vacillano sotto l
; urto .della rivoluzid-

file, indegnato del mal governo che il Pie- ne, ne riecaldo gli spirits., e gli suggeri
monte facea della sua patria. II libro che 1'idea e 1'argomento di questo scritto, e gli

annunziamo e suo: e cio basta a fame Snvo- ispirp qucste pagine eloquenti ?
cui indar-

gliare gl
;
Italian!. Vi e dentro tutta k stra no tenteremmo di ridurre in breve Cora-

anima ardente, tutto il suo sdegno contro le pendiu.

iniquita soppiatte e manifests, tutta la sua



Afandclli abbiamo data un' ampia rivista nel-

la Serio IV, vol. IV, pag. 701. L' Autore

mori prima di poterla compiere; ma lascio
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MANDELLI (Cav.) VITTORIO II Comune di Vercelli nel medio evo. Studii

storici del Cav. Vittorio Mandelli, continuazione al libro II : Vicende po-

litiche dall'anno 1254 al 1301
; preceduti dalla biografia scritta da Gioac-

chino De Agostini. Vercelli, tip. Guglielmoni, 1861. Unvol. in 8. dip. 210.

Dei primi tre volumi di quest' Opera del prima parte di questo quarto volume
;

del

qualc la seconda parte consiste in uoo scritto

incdito dello stesso Mandelli intorno a
7
fatti

storici del Comune di Vercelli dall'entrare del

pronta per la stampa quella che forma la secolo XIV al 1355.

MANNING Monsig.) ENRICO EDUARDO Le rclazioni dell' Inghilterra col

Cristianesimo c con la Chiesa cattolica. Dissertazione letta nell' Accade-

rnia di Religione cattolica nella tornata del 30 Maggio 1862, da Monsig.
Enrico Eduardo Manning Protonotario Apostolico e Proposto della Me-

iropolitana di Westminster. Roma
, tip. di Giovanni Cemrctti 1862. Un

opusc. in 16. di pag. 31.

MARCUCCI (Ab.) GIAMRATTISTA II Reato Giovanni Loonardi ne'disegni

della Provvidenza. Discorso dell' Abate Giambaltista Marcucci di Lucca.

Lucca tip. di Giuseppe Giusti 1862. Un vol. in 16. di pag. 73.

I tempi corrono si procellosi per la Chie-

sa e pei buoni, cost propizii ai disegni dei

tristi ed al trionfo dell'empieta, che a mala

pena si potrebbe cessare dall'animo lo sbi-

gottimento, se non si traesse conforto dalla

fede nei consigli della Sapicnza infinita, che

ogni cosa regge e indirizza al meglio. Per- graude di dettato, dclineata a rapidi tratti

cio il chiar. Marcucci nel prescnte discorso la storia dei trionfi, che fin da rcmotissi-

tolse a dimostrare la provvidenza che Dio ha mi tempi riporto per tali me/zi la santa

della Chiesa, per mano de' personaggi che Chiesa.

manda
,
secondo il bisogno , privilegiati di

MUSCI MACRO II Calvario ed i suoi trlonfi. Ragionamento letto in Roma
all'accademia dell'Arcadia, la sera del Venerdi Santo 1862

,
dal Cavaliere

Mauro Musci, fra gli Arcadi Lirnesso Abidense. Roma, tipografia Foren.se

1862. In 8. dipag. 30.

NARDI M. FRANCESCO Scritti a difesa della Santa Sede, di Monslgnor
Francesco Nardi. Torino 1862, cot tipi di Pietro di G. Mariclli , piazza
B. V. degliAngeliNtf. Un vol. ml6. dipag. 162.

Qnesta raccolta di
scritture, la piu parte senza frasche rettoriche e scnza cortigiane-

gran santila c zelo. Le fcste per la beatifi-

cazionc del B. Giovanni Leonardi da Lucca

diedero all'autore I'opportunita di lumeg-

giare il suo argomento con le virtii e le ope-

re insigni del Beato suo concittadino, dopo
aver con maestria di discorso ed ek'ganza

polemiche, del eh. mons. Francesco Nardi,
e intitolata al Santo Padre che ne accetto la

dedica. I nostri lettori non ban bisogno di

sentirsi rinfrescare alia mcmoria i pregi di

ria. In questo volumetto sono contenute le

lettere al Cayla ,
al De la Oui'ronnierc, ad

Ernesto Filaletc; le Osservazioui sopra certi

dispacci del Thouvenel o del Russell ; il di-

chc sogliono essere adorne le opere del scorso pel Denaro di S. Pietro, e la critica

Nardi
,
o guafdisi la sapienza dei concetti

,
al Bonjean sopra gli spropositi da costui rc-

o la vigoria dell'argomentazione, o la sciol- citati al Senate francese.

tezza
dell'eloquio terso, nervoso e concise,

- De romana S. Petri Archisodalitate oratio, habita die V lunii MDGCGLX1I
in aedibus Principis Ursini a Franeisco Nardi S. S. Antistite domestico et
S. Rom. Rotae Auditore. Romac} typis Henrici Sinimberghi 1862. In 8. di

pa. 20.
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1NARDI M. FRANCESCO Sul Danaro di San Pietro, discorso tenuto il (T

Agosto nella Basilica di S. Pietro in Yincoli
,
in occasione dell' annua so-

lennita delP Archiconfraternita di S. Pietro, da Monsig. Francesco Nardi r

Prelate domestico di Sua Santita, Uditore di S. Rota. Roma, dalla tip.

Sinimberghi 1861. In 8. di pag. 40. Vendibile nella libreria Monaldini*.

presso piazza di Spagna, al prezzo di bai. 15 pel Danaro di S. Pietro.

NUOVA RACCOLTA dei piii celebri ed eccellenti Sonetti italiani
, d'ogni se-

colo e d'ogni genere, con prospetti di classificazioni, note ed indici. Ve-

nezia, tip. 3telchiorre Fontana MDCCCLXI.

Di quests pregevole Raccolta e gia com- con ojual senno e con tutto il riserbo do-

pinto il primo volume di pag. <iOo in 46. vuto nellc cose chc spccialmente vanno per
di Leila stampa ,

e si e pubblicato il 4. le wani dc' giovani ,
siano condottc Ic col-

fascicolo del volume secondo, con due Ap- lezioni per Ic Classi seguenti, massime quanto

pendici di 52 pagine ciascuna. Tutta la ai Sonetti crntici cd epitalamtci, dov'e si fa-

Raccolta e spartita in dieci Classi general! ; cilc il trapasso dal soave al molle
,

dall'af-

cioe 4. a Sonetti teologici e sacri
;

2. filo- fettuoso al lascivo
;
come ancbe pei satirici'

sofici e moral!
5

5.* mitologici ed eroici
;

in cui la maldicenza e \' irreligione spa-

4. a storici
;

I}.* erotici
;

6. a epitalamici ed ziano talvolta sotto forme pericolose pe' leg-

encomiastici
;

7. a
satirici, berneschi e gio- gitori. Ma 1' avvcdimento del Compilatore ,

cosi
;

8. a funebri ed elegiac! ;
9.* argomeuti che e persona savia e virtuosa

,
ci da LUOK

divcrsi; <0. a
appendice e Sonetti di Autori argomento da credere che tali pericoli saranno

viventi. Finora la Raccolta, che spctta solo al tutto schivati
,
e cosi la Raccolta sara di

alle prime tre Classi, risponde alle promesse tutto punto qualc si addice a giovani costu-

dell' Editore, cioe procede castigata e con mati e cristiani.

buon gusto nella scelta. E da desiderare chc

PALMIERI ADONE II cattivo collega ,
o avverlimenti ai novelli esercent^

1'arte salutare. Opuscolo del Cav. Adoiie Palmieri. Roma, dalla tip. Fo~
rente 1862. Qpiisc. in 12. di pag. 48.

PECORINI CARLO I Fasti cattolici ,
ossia storia della Religione di Cristo

dalla fondazione sino ai moderni tempi, di Carlo Pecorini. Savona, dai tipi

di Luigi Sambolino, premiato con medaglia di argento dalla Societa Eco

nomica 1862. Vol. settimo in 16. di pag. 424.

PEEHERZINI CAVAZZONI FORTUNATO Studi sopra le uazioni e sopra llta-

lia. Libri due di Fortunate Cavazzoni Pederzini. Torino 1862, coi tipi di

Pietro di G. Marielti , Piazza B. V. degli Angcli n. 2. Un vol. in 8. di>

pag. 484.

II famigerato principle delle nazionali- tuazioni, al lume di vera e cristiana filoss-

td, che fu il tizzone giltato in mezzo all'Hu- fia. II Pederzini si tolse qucsto incarico
5

ropa dagli artefici dellc present! rivolture
, e, per nostro avviso, la sua opera riusci

per fabbricare sulla rovina dei troni altroi degna dclla sua hen nota sapienza e dulla

la propria grandezza, era un argomcnto de- sua fama
;
e percio dev'cssere d'altro luogo

gno degli studii d'un uomo che lo disami- e tempo il darne convenientc ragguaglio ai>

nasse, in se stesso e nelle sue pratiche at- nostrilettori.

PENDOLA P. TOMMASO II mese di Maggio consacrato a Maria SS. ossi^

la vita e le virtu di M. V. esposte in meditazioni dal P. Tommaso Pendola

delle Scuole Pie, notabilmente accresciule dal sacerdole D. Giovanni Maf
ii Parroco di Santo Stefano

, aggiuntavi dal medesimo una preghiera a

M. V. Assunta in Cielo ed una a M.\V. Addolorata. Terza edizione. Pia-

cenza cat tipi di Francesco Solari 1838. Un vol in 16.
"
di pag. 258^
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PLASMANN E. E. La scuola di S. Tommaso d' Aquino del Dottore E. E.

Plasmann Maes, di S. Teol. Professore di Filosofia a Paderborn, voltata in

italiano dal tedesco per cura di Girolamo Giudici prete mllanese. Logica

Vol. II, Disp. 5 e 1/2. Milano, tipografia di A. Lombard* 1862. Con questa

dispense* finisee la Logica, di cui sireca I'Jndice.

PRO INOOLUMITATE PH IX Pontificis Maximi Italorum vote mmcupata per

Taurinenses Ephemerides, quae Harmoniae nomine feruntur ann.MDCCCLxi

MDCCCLXII. Augustae Taurinorum , ex officina Ephemeridum S. S. an.

MDCCCLXII. In 4. di pay. 57.

Chiunque ha in pregio le lettere latine, e lui maneggiata con mirabile ed al tutto sin-

golare perizia. Un altro valoroso letterato ha

gia mandato staropare nell' Armonia stessa

(N. 427 e seg.) una splendida rivista di tal

raccolta d'epigrafi, metteadoae in picna luce

1'cleganza, la robustezza e la perfezione sot-

t'ogui riguardo.

ne vuole proraossi
i buoni studii , dee far

plauso alia sfampa di quelle bcllissimc epi-

grafi 3
di cui I' Armonia di Torino fregio le

listc pubLlicate pel Denaro di S. Metro.

Quelle furono dettate da uno dei piu insi -

gni letterati d ;

Italia, a cui niuno va innauzi

per lo sijuisito gusto della lingua latina da

QUATTRGMANI GABRIELE Versi di Gabriele Quattromani. Capolago,
1862. Volume linUS di pag. 292.

PROSE E POESiE pubblicate in ossequio del novello Yescovo di Verona
,

Moiisig. Luigi de' Marches! Canossa.

Vennero messe a stampa in Verona', per zione dei
nieriti,

onde piii o meuo sincera-

furne omaggio al novello Pastorc nel giorno mente cantavasi frogiato il personaggio. del

quale cosi si facea il panegirico. All'artifi-

ciosa adulazioue ocl a!!a lode meritata ma

sterile, succede quella fruttuosa raostra di

ossequio, che approda a un bone sicuro.

Non possiamo qui dar minuto ragguaglio

di tutte le mentovate scrittnre ,
otto delle

; n cui entrava al governo di quella Chiesa,

non meno di quaranta scritture diverse
5 pa-

recchie delle quali souo assai rilevanti o per-

ehe testi di buona lingua finora inediti
,

o

pcrche ricche di erudizione sopra le cose

patrie. E da lodare assai, per nostro avviso,

1'usanza che oggimai premie vigoro, di vol-

<jere a profitto delle buono lettere e degli

stutlii storici o morali
, queste congiunturc

soleani, per cui, ne' tempi adJietro, solevasi

quali furono poi giudicate dal ch. P. Sorio

in una sua Bibliografia (
V. qui appresso

il titulo : 5on'o P. Bartolomco ] ; ma di al-

cune che ci son pervenute daremo un cenno

invocf stomperare in un mar di ciance e di o reciteremo i titoli
,
che per lo piu bastano

poetici componimenti la gioia c Pammira- a chiarirne il soggetto e 1' importanza.

- Descrizione del solenne ingresso che Monsig. Pietro Lippomano fece al

Vescovalo di Verona, li XXVI ottobre MDXLIY copiate da un manoscritto

sincrono della bibliote-ca comunale. Verona dalla tipografia Vicentini e

Franchim MDCCCLXII. in 8 Omaggio dei Fratelli Finato.
- Due opere latine del preclarissimo Agostino Valerlo, Cardinale e Vescovo

di Verona, le quali col loro volgarizzamento il Sacerdote Cesare Cavat-

toni pone a luce nel di in cui ecc. Verona , dalla tipografia di Giuseppe
Civetli MDCCLXH. In 4. grandissimo di pag. LX e 51.

Le opere latine edite qui e rolgariz/ate ampliss. Libellus Augustini Valeri Car-
dal

Cavattoni, hango per titulo, la prima : dinalis et Episcopi Yeronae. I codici da

PhilippuSrSwedeLaetitia Christiana, Dia- cui furono tratte queste due scritture pre-
logus, Augustino Valeria Cardinali et Epi- gevolissime per ogni riguardo, si conservano

scopo Veronae aw.tore ; la seconda : De nella Biblioteca dei PP. dell'Oratorio di san

4ono et utilitate laerymarum, ad Fride- Filippo in Veroaa. II Cavattoni
,

nel fame
rtow-m Barromacum S Eccl. Rom. Card, oraaggio al nuovo Arcivescoyo, mando loro
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innanzi un erudito discorso di sessanta pa- notizie sopra la vita ed alqnante opere del

gine, in cui viene sponendo il fiore delle Card. Valeric.

II Pisano, grand' artefice Veronese della prima meta del secolo decimo-

quinto, considerate primieramente come pittore e di poi come scultore in

bronzo. Memorie del Dottor Cesare Bernasconi. Verona, tipografia Civcllii

MDCCCLXII. In 8. dipag. 44.

Informazione delle cose di Verona e del Veronese
, compiuta il prima

giorrio di Marzo MDG
;
la quale , nel solenne ingresso dell' lllmo e Rmo

Monsig. Luigi Marchese di Canossa al Vescovato di Verona
,
si pubblica

dal Sacerdote Cesare Cavattoni, Bibliotecario comunale. Verona dalla ti~

pografia di Giuseppe Civelli MDCCCLXII. In 4. grandissimo di pag. VI e 52.

La lettera di S. Paolo ai Galati, spiegata nel suo centesto letterale
,

sulle

tracce di S. Tommaso d'Aquino, da Bartolomeo Sorio Prete dell' Oratorio.,

con traduzione antica toscana. Omaggio al Vescovo novello di Verona ecc.

Verona, tipografia Vescovile Vicentini e FrancMni MDCCCLXII. In 8. fr di

pag. 72.

Lettere scelte del celeberrimb Monsignor Ludovico di Canossa Vescovo di

Tricarico e di Bajeux ,
che si pubblicano nel di del solenne ingresso

ecc. Verona dalla tipografia Vicentini e FrancMni MDCCCXLII. In 4.

grandissimo dipag. 63. Omaggio del Superiori eProfessori del Semlnario;
al quale tengono dietro Ire sonetti.

Lettera latina di Pier Francesco Zini a' Rev. Canonici dell'amplissimo Ca-

pitolo, la quale esce a luce nel di ecc. Verona, dalla tipografia di Giu-

seppe Civelli , XIII Marzo MDCCCLXII. In 4. grandissimo. Cmagyio del

Maestro e degli Accoliti della Cattedrale.

Lettere del Cardinale Agostino Valcrio
,
Vescovo di Verpna, ai Dogi di

Venezia. Verona dalla tipografia di Giuseppe Civelli MDCCCLXII. In 4.*

grandissimo di pag. 20. Omaggio dei Parrochi della cilia di Verona e degli

Economi spiriluali delle parrocchiali in essa ora vacanti.

Lettere e Poesie di Giovanni Batlista Pizzi, sacerdote Veronese, pubblicate
nel di ecc. Verona dalla tipografia Vicentini e FrancMni MDCCCLXII. In 8.

di pag. 56. Omaggio dei PP. F. Ignazio-M. da Asolo, Presid. dei Cappuc-
cini in Verona, e F. Leopoldo da Burano Guard, dei Capp. in Villafranca.

Nel solenne ingresso ecc. Orazione letta nella Cattedrale dal Canonico

Gaetano Turri e pubblicata a nome dell' amplissime Capitolo anonicale

li XXII Febbraio MDGCCXII. Verona tipografia Vicentini e Franchini. Iw
8. dipag. 12.

- Poesie latine di Giambattista Toblini, Arciprete di Cavaione, rimaste ine-

dite infino al giorno del solenne ingresso di Monsig. Luigi Marchese di

Canossa al Vescovato di Verona. Verona dalla lipografia Civelli MDCCCLXII^

In 8. dipag. 26. Omaggio del Conte Teodoro RavignanL
- Poche parole dette dal Padre Luigi Arti^ii,

Prefetto del Noviziato e studio

dei Chierici regohri Ministri dgl
?Infermi in Verona, uella infemieria del

patrio ricovero dei Poveri, nel giwno settimo dalla morte del povero
ricoverato Oabrieli Felice. Omaggio al novello Vescovo Presklente della

Commissione di Pubblica Beneficenza. Verona lipografia Vwenlini-c jFran-

cAtni.1862. In 8. <tipag. 24.

- Vita e Martirio del Santo Pietro Marti re, dell'Ordine de' -Ppedlcatori. Leg-
genda -scritta i>ei i'aureo secolo della lingua. Verona, tipografia Vicentini e
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Ferrandini UDCCCLXII. Edizione di soli 300 esemplari in 4." grandissimo di

pag. 38 e di magnified stampa, con prefazione erudita
,
sobria e di giu-

sta critica, del Prof. Roberto de Visiani. Omaggio del Rettori del Comunc.

.#ROSKE CAROLUS Musica Divina
,
sive Thesaurus concentuum selectis-

.simorum omni cultui divino totius anni
, iuxta ritum Sanctae Ecclesiae

Caholicae, inservientium ;
ab excellentissimis superioris aevi Musicis

inumeris harmonicis compositorum : quos e codlcibus originalibus tarn

.editis quam ineditis, accuralissime in partitionem redactos ad instauran-

dam polyphoniam vere ecclesiasticam
, publice offert Garolus Proske.

.Amms primus, Harmonias IV vocum continens. Tomus IV. Liber vesper-

.tinus. Ratisbonae snmptibns, chartis et typis Friderici Pustet MDCCCLXH. Un

vol. in 4. di pay. 440.

Vetlc il lettore, die il raloroso Canonico clesiastiche a guisa di miscellanea: p. e. un

:froske prosiegue la niirabile sua opera per pezzo di Stabat, VAsperges per la niessa con-

vKSKscitare 1'antita musica ecclesiastica. In vcntuale, un Pater Roster, un' Ave Maria,

.ttc parti si divide questo quarto volume : un Te Dcum ecc. Moltissitni degli Autori

Ja prima rignarda la Settimana santa
5 per ( Palestrina, Pi tun i ecc.

)
sono della scuola

Ha quale si esibiscono notati musicalmeute il Koiiiana e della Cappella pontificia : talche

Passio, le Lamentazioni, \ Responsorii ed anche nella musica !e iufluenze del Pontelicato

.altri pezzi supplementarii. La seconda parte seiubrano premiere novello vigorc, in quello

mprende una scelta di Litanie. La tcrza appunto die i suoi nemici credono averlo

couiprende varii pezzi per varie funzioni ec- atterralo.

BAMBELLI GIANFRANCESGO Traltalo di Epigrafia italiana di Gianfran-

ccsco Rambelli. Seconda edizione con aggiunte. Parma, Pietro Fiacca-

dori 1862. Un vol. in 8. di pag. 295.

Questo bel volume e P85. della Scclta cadori
;

e vendesi al prezzo di bai. rom. 46,
fd'i eleyantissimi Scrittori italiani antichi e ossia L. it. 2

?
50.

Kioderni, messa in luce dal benemerito Fiac-

MAVIOLA GIUSEPPE II Papalo Civile di Giuseppe Martino Raviola, Gano-

nico Torinese. Genova, tip. Toscana M. Cecchi, a spese dell' Autore 1861.

Un vol. in 8. dipag. 722.

II principato civile de' Romairi Pontefici dando al tutto un ordine clie ne cresce la

?? in questi ultimi anni disaminato, discus- forza a persuadere il vero, ed appena si po-

<u, combattu
to, difeso con portentosa copia trebbe cscojjitare una obbiezione di qualcbe

--Ai scritture d'ogni forma
5

tanto clie appena momento che non trovi in questo libro ade-

seiubra potersi in tale argomento proferire guata risposla. Ma 1'importanza e 1' ampiezza
almn che di nuovo. Ma il Raviola in que- delle materie in esso trattate non ci pcrmette
-sta Jotta sua opera , condotta con polemica di darne qui una idea rispondente al meri-

.icmperata ne' modi, e vigorosa assai nella to; eppero ci basti per ora di fame le do-

sostanza, puo dirsi aver fatto tesoro del buo- vute congratulazioni coll'Autore, e raccoman-

e del meglio clie siasi sopracio pubbli- darne la lettura a' nostri associati,

calo, aggiungcndovi non poco del proprio, e

BEDMONT ALFREDO Roma e*la Germania, Discorso letto all' Accademia
Romana di Archeologia nella ricorrenza deiranniversario della fondazio-
ne di Roma, nella villa Massimo agli Orti di Salustio, 1862. Estratto dal
.<jiomale Arcadico, Tomo XXVI della nuova Serie.

Egh e questo uno dei bellissimi elogii me fonte e centre di vera civilta
,
madre

*Aie far si possano di Roma papale, clie vi delle arti belle e patria comune di quanti
xe MI pochi ma splendid! tratti dipinta co- hanno in pregio il ncrne cristiano.
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KOHRBACHER (Ab.) Storia universale della Chiesa cattolica dal principio

del mondo sino ai di nostri
,

dell' Abate Rohrbacher Dottore in Teologia
deH'Universita cattolica di Lovanio ecc. Prima versione italiana sulla terza

edizione
,
contenente moltissime correzioni

,
variazioni ed aggiunte del-

1'Autore
,

in seguito agli appunti fatti alle due precedent! edizioni della

sua opera. Torino per Giadnto Marietti tipografo libraio 1862. Volume

XIV, fasc. 1. Disp. 40, di pag. 288. Di quesla Storia, pubblicata nella

Biblioteca Ecclesiastica, sono pure usciti il fasc. 3. del vol. XIII, di pag.

770, ed i fascicoli \. e 2. del vol. XIV, che giunge a pag. 576.

SGOLARI (Gav.) FILIPPO Del doversi scrivere e stampare costantemente

Dante Allighieri con doppia Elle; lettera critica all'illustre sig. Conte Fran-

cesco Maria Torricelli della Torricella. Venezia dalla Prem. Tip. di P.

Naratovich 1861. Un opusc. in 16. di pag. 17.

SECGHI (P.) A. Intorno alia soluzione di un Problema fisico-cosmologico ,

lettera al R. P. Nardini Domenicano
,
scritta dal P. A. Secchi della Gom-

pagnia di Gesii. Roma, tip. Morini 1862. In 8. dipag. 37.

In qnesta lettera sono svolte, con molta difficili teoriche sopra la soluzione di pro-

lucidita e con macstria rispondente alia blemi fisici assai rilevanti nellc naturali di-

sricn/a ed alia fama del cli. Direttore del- scipline.

I' Osservatorio del Collegio Romano, alcunc

La luna, discorso letto nella pontificia Accademia Tiberina il giorno 31

Marzo 1862 dal P. A. Secchi d. C. d. G. Dir. dell'Oss. del Collegio Ro-

mano. Roma, tip. delle Belle Arti 1862. Un opusc. in 16. dipag. 22.

SERRINI RINALDO La Nuova Roma di Yincenzo Gioberti
, riprodotta in-

utilmente dal sedicente comitato nazionale di Reggio , per convertire il

Clero alle moderne dottrine. Osservazioni del Sacerdote D. Rinaldo Ser-

rini, Parroco di Marmirolo di Reggio, utilissime ad ogni vero cattolico.

Torino 1861, Tip. di Luigi Ferrando. Un vol. in 16.
e
di pag. 75.

SORIO (P.) BARTOLOMEO Bibliografia delle letterarie pubblicazioni fatte

in ossequio del novello Yescovo di Yerona
, Monsig. Luigi de' Marches'!

Canossa, compilata dal P. Bartolomeo Sorio D. 0. Verona, tip. Vicenlini

e Franchini 1862. In 8.' dipag. 25.

Miste a giuste lodi vanno qui registrate eortesemente dal Sorio le critiche varie che, per

suo avviso, erano dovute ad alcune delle mentovate scritture.

STAGNI (P.) ANTONLUIGI. II Clero caltolico in Italia, del P. Antonluigi

Stagni da Cento, Minor. Osservante. Bologna, tip. S. Tommaso d'Aquino,
A. Borghi 1862. Vendesi al preszo di cent. 40 all' Ufftzio delle Piccole

Letture cattoliche. In 8. di pag. 40.

Esposte le condizioni in cni versa pre- di ignoranza ,
di ostinazione contro il veto

.sentemente il Clero
italiano, prende 1'Autore bene sociale, di ostilita contro i Governi ; e

a ribattere con nerbo e concisione grande le ne ricava,che se qualcuno ha diritto di muo-

jmputazioni con cui si cerca di accattargli ver lagnanze, questi e per certo il Clero, che

odio o disprezzo; onde disamina quali sia- genie sotto ogni inaniera di vessazioni, spo-

no le ricchezze che possiede, e 1'uso che ne gliato, deriso, messo fuor della legge.

fa
;
dimostra calunniose le taccie di egoismo,

TEGLIO GIUSEPPE Cento trenta temi estratti dalle opere morali e sacre

del P. Danielle Bartoli e proposti alii studenti ginnasiali per esercizio di

Serie V, wl 111, fasc. 296. 15 12 Luglio 1862
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littgua italiana e di versione nella latinay dal prof. Ab. Giuseppe Teglio y

con note grammaiteatt e storiche. Seconds edizione coll' aggiunta di al-

tri einquanta- temi tralti dalle opere del P; Alfonso Ni'ccolai: Parma,

pietwFiaccadori 1882: Un vok in 16; di pag-. JY/-255.

TBOMAE (S.) AQUINATKvDoctoris Angelici, Ordinis Praedicatorum, Opera

omnia ad fidem optimarum editionum accurate recognita. Parmaeextyp.

Petri Fiaccadori. Fascicoli 98 e 99> col quali il'Tomo II della Catena au-

rea, che e II XII di Wte le opere, e condotto fino.apag. 504.

TIPALD1 (Mr.) GIUSEPPE II Mese di Luglio. Discorsi sul Mistero della. "Vi-

sitazione di Maria SS., del Sac. Giuseppe Tipaldi ,
Canonico della Metro-

politana e Yicario Generale di Napoli. Napoli , presso I'Editore Sac. Giu-

seppe Pclella, stamperia del Fibreno 1862. 7?il6. dipag. 416.

TONINI (Dott.) LUIGI L' arte.d-i farsi am are. Trattatello del Dottor Luigi

Tonini nelle nozze del figlio Carlo colla gentil giovanetta Celestina Mart]

Piccioni, seguite in Rimini VAprile del 1862. Rimini , lipoyrafia Malvolti

ed Ercolani. Un opusc. in 16. di pag. 32.

VAN DEN BERGHE OSWALD Deux monuments des premiers siecles de 1'E-

glise , expliques par le P. Raphael Garrucci de la Compagnie de Jesus.

Tradiiction et Preface par Oswald Van den Berghe, Camerier secret de

Sa Saintete, Docteur in Theologie , Philosophic et Lettres
,
membre des

Academies d'Archeologie de Belgique et d'Espagne, de la Societe histori

que de Styrie etc. Rome
, Imprimerie de la Civilta Cattolica 1862. In 8.

c

di pay. 31.

YANDQN1' (P.) FRANCESCO -- La Madr.e di Dio oggetto d'imitazione ai fedeli

nei principali tratti di sua Vita. Brevi sermoni per il mese di Maggio ,
del

Padre D. Francesco Vandoni Barnabita, gia Proposto Parroco di S. Ales-

sandro. Seconda edizione riveduta,e correttasdal Sac. D. Giuseppe PazzL

Milano; tip. e libr. Ar.civescovile Ditta Boniai'di-Poyliani di E. Besozzi:

Torino, presso Marietti tipografo libraio 1862. Un vol. in 16. di p. 224.

Spieguzione de' \angeli di tuttele Domeniche dell'anno:coiraggiunta di

altri scrmoui e panegirici del Padre Francesco Yandoni Barnabita, gia

prevosto Parroco di Sant'Alessandro. Vol. II, Fasc. I, in 16.
e
di pag. 140.

Milano, lipoyrafia e Librcria Arcivescovile Ditta. Boniardi-Pogliani di Er-

meneyildo Besoz-zi 1862.

YEUILLOT LUIGI II Papa e la Diplomazia. Op.uscolo di Luigi Veuillot.

7/7ml861. Un opmc. in 8. di pag. 112, al prezzo di bai. 25.

VOCABOLARIO della lingua italiana
, gia compilato dagli Accademici della

Crusca, ed ora nuovamente corretto ed accresciuto dal Cavaliere Abate

Giuseppe Manuzzi. Seconda edizione riveduta e notabilmente ampliala
dal Compilatore. Dispensa 30, dalla voce FIORELLTNO alia voce FRECCIARE ,

a pag'iui 512. Firenze
,

ricila Stamperia del Vocabolario e del lesti di lin-

gua 1862.

7ENTI IGNAZJQ Osservazioni del Sacerdote Ignazio Zenti, vicebiblioteca-

rio comunale, intorno ad una bibliografia delM. R, P. Bartolomeo Sorio,
Prete dell' Oratorio di Verona. Verona, dalla tipogr. di Giuseppe Chelli

MDCCCLXII. In 8. dipag. 13.
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1TALIANE.

PONTIFJCU. 1. Festeggiamenli popolari nelle .province, per .V anniversa-

rio deU'Esaltazione e Coronazione del S. Padre 2. Indirizzi de'Yescovl

delle province di Geneva e delle Marche, dell' Arcivesc. di Siena e del

Vescovo di Pinerolo 3. Indirizzo de' Canonici di Nizza 4. Lettera

dell' Abate di Montecassino al Re di Fiemoiite; protestazioni contrarie

de' PP. Benedettini 5. Partenza di S. M. la Regina delle Due SiciUe

6. Carcerazione di Mons. Vescovo d'Orvieto 7. Notiflcazione del Card.

Arciv. di Ferrara 8, Seconda offerta del prodotto della Lotteria dei

donl al Santo Padre 9. Libri proibiti 10. Restauri fatti allachiesa

del Gesu dal Principe Torlonia .

1. Splendide e commoventi sono le dimostrazioai di affetto e di fedelta

onde Roma da piii anni, cogliehdone ogni opportuna congiimtura, si stu-

dia di rendere piii palese al mondo tutto quali siano i veri suoi sentiment!

yerso il suo Pontefice Re
,

e quante siano calunniose le imposture, con

le quali certi politicastri stranieri, certi diplomatici sleali e mentitori, e

tutta la prezzolata falange de' giornalisti a servigio della rivoluzione ,

procurano di accreditare la solennissima menzogna ,
che Roma

, quasi

oppressa da importabile tirannide, sia fremente, smaniosa e disperata-

mente risoluta a gittarsi ad ogni precipizio, piuttostoche rimanere in sog-

gezione della Santa Sede. Mavs'ingannerebbe a parti to chi credesse che

queste siano cose.della sola Roma. Qui forse, attesa la maggior copia di

mezzi che s'incontrano in una popolosa Metropoli , quelle manifestazioni

possono riuscire ad un'ampiezza piu magnifica e piu clamorosa
; ma noa

percio son da riputare meno importanti o men sincere quelle che si fanno

dalle province.
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Queste , dovunque le baionette mazziniane e la mitraglia piemontese

non imposero il silenzio del terrore
,
fecero a gara per professarsi devo-

tissime al Santo Padre, e rivaleggiarono fra loro
, emulando a potere cio

che faceasi in Roma, per respingere 1' abbominevole imputazione di vo-

lersi porre in collo il giogo del nemici di Dio e di santa Chiesa. Nei gior-

ni 16 e 21 di Giugno, in cui ricorrevano gli Anniversarii della Esalta-

zione ed Incoronazione del Santo Padre, non v'ebbe quasi citta o borgata

delle province ancora libere della tirannia settaria, che non li festeggias-

se con pubbliche mostre di esultanza, con religiose funzioni, conlumina-

rie, con musiche, con ispettacoli pirotecnici, e con tutti quegli argomenti

che si usano a signiticare la devozione e 1' amore al proprio principe. N&

qui accenniarao soltanto alle pompe u/ficiali, come sogliono dirsi, de' Mu-

nicipi e delle autorita religiose e militari
;
benche ancor di queste vo-

gliasi tenere almen quel conto che se ne fa in qualsivoglia Stato
;
essendo

che qui per eifettuade non siasi smunta la borsa dei contribuenti
,
come

si fece in Toscana, in Sicilia, in Napoli, e dovunque i fabbricatori dellT-

nita italiana sentirono il bisogno di dare uno spettacolo d* entusiasmo

comperato al prezzo di piu milioni spremuti percio dalle vene del popolo.

Qui , per contro
,
furono tutte cose che ciascuno facea da se

;
illuminare

le proprie case
,

senza esservi astretto dalla sassaiuola e dalle grida di

morte; accorrere nelle chiese a pregare pel Santo Padre
;
imbandire con-

viti a' proprii amici
; largheggiare in elemosine co' poveri; procacciare

qualche straordinario conforto ai miseri gia sovvenuti ne' pubblici isti-

tuti della carita cristiana
;
e somiglianti cose. Onde per certo furono gra-

tissime al Santo Padre le feste che cosi si fecero a Viterbo, a Frosinone,

a Yelletri, a Civitavecchia, ad Albano, a Frascati, a Marino, a Palestrina,

a Sezze, ad Arsoli, a Yallecorsa, a Tivoli, a Montetiascone, ad Anagni, ecc.

2. Grandissimo conforto al cuore del Santo Padre continuano pure a

recare le dichiarazioni solenni de' Vescovi, a'quali il dispotismo del Go-

verno di Torino vieto il condursi a Roma. L' Armonia, del 28 Giugno,

pubblico 1' Indirizzo percio spedito a Sua Santita dai Vescovi della pro-
vincia ecclcsiastica di Genova. I quali ,

accennati i motivi della loro as-

senza, cosi si protestano. Se essi pero furono privi della felicita di

essere a parte di queste sante funzioni e di questa imponente riunione,
si procurerauno almeno quella di unire 1'omaggio di loro venerazione, di

oro obbedienza e di loro rlliale affezione a quello dei loro fratelli nell' Epi-

scopato, che accorsero da tutte le parti del mondo, per onorare il Succes-

sore di Pietro in questa cattedra principale, da cui tutte le altre dipen-
dono, ed a cui tutte deggiono essere strettamente unite, onde conservare
1' unita, che si e il carattere distintivo della Chiesa di Gesu Cristo. Attac-

cati di cuore a questa Cattedra
, penetrati del piu profondo rispetto e

della piu sincera sommessione verso 1' augusto Pontefice, che vi risiede,
noi riconosciamo in lui il vero interprete degli insegnamenti divini, noi

condanniamo gli errori che egli condanna
,
e noi abbracciamo le dottrine
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di salute che egli proclama. Ricevuti nella mistica barca, di cui Voi siete

il Pilota, noi sentiamo vivamente tulle le Yostre pene, Beatissirao Padre,

come dividiamo tutte le Yostre consolazioni. Questi senlimenli, Beatis-

simo Padre, sono eziandio quelli del noslro Clero e dei fedeli a noi affi-

dati. Degnatevi aggradire 1'umile omaggio ed accordarci a tulti la gra-

zia della Yostra Apostolica Benedizione. Genova, 19 giugno1862. Segna-
ti: + Andrea, Arcivescovo di Genova. 1-

Giovanni
,
Vescovo di Tor-

tona. h Lorenzo, Vescovo di Ventimiglia. \-
Raffaele

, Vescovo di

Albenga. Alessandro, Vescovo di Savona e Noli.
j~

Fr. Pier Giu-

seppe, Vescovo di Bobbio.

Mirabile poi , e degno al tutto di animi apostolici ,
e 1' Indirizzo che i

Vescovi delle Marche spedirono al Santo Padre, sotto il di 21 Giugno ;

il quale forte ci rincresce di non poter qui ristampare da capo a fondo,

come sta nell'lrmonta del 6 Luglio. Delto in prima com'essi gia fossero

sul muovere alia volta di Roma, lieti di potervi allingcre conforto alle

tante amaritudini di che li ricolma la persecuzione mossa alia Chiesa
,

sfolgorano con accese parole 1'ipocrisia di chi invento il pretesto dell'av-

versione popolare e il pericolo di disordini
, per trarne cagione di vietar

loro 1'andala. Ricordati poscia gli errori condannati dal Santo Padre,

cosi proseguono. Noi pur troppo dobbiamo lamentare che quegli errori

tristissimi si ditfondano in queste nostre diocesi per mezzo della stampa
liberlina ed irreligiosa, massime di giornali ; s'insegnino in iscuole pro-

testantiche malgrado tutti i noslri richiami
,
e volesse Dio che non fos-

sero pure professati da alcuni maestri che diconsi cattolici
, dappoiche

il pubblico insegnamento fu sollrallo alia yigilanza dei Yescovi. Noi

perlanto, unendo la nostra povera voce a quella autorevolissima di Yoi

Capo Supremo e Maestro della Chiesa, riproyiamo, proscriviamo e con-

'< danniamo tutti quegli errori come affatto ripugnanti e sommamente op-

posti, non solo alia fede e alia dottrina cattolica, ed alle leggi diyine

ed ecclesiastiche, ma anche alia stessa legge e giustizia naturale e

sempiterna ,
nonche alia retta ragione . . . . Inoltre, o Padre Santo,

noi con lutta la forza del nostro spirito facciamo piena ed intiera adesio-

ne ai sacri senlimenti espressi, con tanta saggezza, nobilta e caldezza di

affelto, dai Yenerabili nostri Fratelli nell' Indirizzo del giorno nono di

Giugno. Noi gemiamo con Yoi e con essi loro dei sacrileghi spoglia-

menli, e di tutli i mali ed offese che si fanno alia Chiesa ed ai sacri suoi

ministri d'ogni ordine.... Nell'orrenda procella ,
che minaccia di assor-

bire nei suoi flulti e la Chiesa e la societa
,
noi saremo sempre le vigili

scolte di Israello, ne mai cesseremo di alzare la yoce in difesa dei diritli

sacrosanli e di Cristo e di Pietro
;

noi faremo guerra all'errore, soste-

nendo la purezza del domma e della morale eyangelica, a pro di quell-e,

anime che ci furono date a reggere dallo Spirito Santo. E quando anche

le trame della empieta ci stessero preparando piu atroci persecuzio-
ni

, yiyiamo nella ferma speranza che Dio non sara per abbandonarci
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nell'aspro cimento, onde here fmo all' ultima feccia il calice delle amarez-

ze, e suggellare ancora col sangue quella fede, di cui siamo propugnatori

e custodi . Seguono poseia le firrae. -j-
D. Card. Lucciardi, Arciv. Yesco-

vo di Sinigaglia. f C. L. Card. Morichini
, Arcivesc. Yescovo di lesi.

f An t. Bened. Card. Antomcci, Arciv. Vescovo d'Ancona. f Alessandro,

Arci vescovo di Urbino. f Felicissimo, Arcivescovo di Camerino, Ammi-

nistratore di Treia. f Bonifazio, Vescovo di Cagli e Pergola, j Guerr.

Ant., Vescovo di Urbania e Sant'Angelo in Vado. f Filippo, Vescovo di

Fossombrone. f Luigi, Vescovo di Montefeltro. f Clemente, Vescovo di

Pesaro. T Filippo, Vescovo di Fano. } Fedele, Vescovo di Comacchio,

Amministratore di Ripatransone. f Eleonoro
,
Vescovo di Montalto.

J- Fr. Elia Ant., Vescovo di Ascoli. -J- Francesco, Vescovo di Sanseve-

rino. i Amadio, Vescovo di Tolentino e Macerata. f Ant. Maria, Ve-

scovo di Fabriano e Matelica. Bartolomeo Arcid. Cordelia, Pro- Vicario

Gen. di Fermo.

L'Arcivescovo di Siena, con sua lettera latina, chiari anch'esso il San-

to Padre dei motivi che lo ritenevano, con grande suo rammarico, nella

propria Diocesi, aggiungendo queste bellissimedichiarazioni. Sed quo-
niam Deo aliter visum est, hoc unum censeo bonum esse, divinam volun-

tatem amplecti, eique obsequi: dein, quod coram eram facturus, absens

sedulo facio, nempe ut protitear ex animo mihi esse Tecum, Beatissime

Pater, et cum omnibus, qui Te circumstant, Pastoribus cor unum et ani-

mauna in Deo, adeo ut quidquid a Te in amplissimo sanctissimoque con-

ventu S. R. E. Cardinalium Episcoporumque sit vel consultum, vel provi-

suin, velsancitura, id ratumhabeoet teneo, viribus tueor,non solum quoad
fidem et mores, verum etiam quoad temporalem ditionem, ex qua impio
ausu perduelles Te exturbare penitus conantur. Quod non meo nomine

tantum, sed et omnium Ecclesiarum
, quae huic Senensi suffragantur ,

quarum consensum exploratum perspectumque habeo, confirmare haud

dubito. Et utinam earum plures non essent viduatae Pastore, non sine

maximo fidelium detrimento! Sed dum Deum 0. M. precor, ut tantae

iacturae mederi dignetur, et potestati tenebrarum Jam nimium saevienti

laqueum iniiciat atque in inferno retrudat, a Te, Beatissime Pater, Aposto-
licam Benedictionem imploraturus sacrum pedem exosculor devotus Di-

gnitati Sanctitatique Tuae. Senis, die 6 Iuniil862. -f FERDLXANousArch.

Anche Mons. Vescovo di Pinerolo voile con sua lettera testificare al

Santo Padre la pienissima sua conformita di sentimenti con quelli de'

Vescovi Cattolici cui fu dato accorrere in Roma
,
e

,
come leggesi nel-

YArmonia, n. 1S5, gli scrisse : Con quanto interiore giubilo del cuore
e con quale profitto dello spirito mio assisterei co' miei fratelli radunati

intorno a Voi, Principe de' Sacri Pastori
,
che vi stanno ascoltando non

altrimenti che Dto stesso che parla per bocca di Pietro, io, il minimo cer-

to fra essi per ogni rispetto , non gia per la sincera devozione del cuore
* per I'intiera ed umilissima riverenza figliale !
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3. Di non poca rilevanza epure un indirizzo presentato al Santo Padre

dal canonico Barraia, a nome del Capitolo della Cattedrale di Nizza, die

fu stampato per intiero nell' Osservatore- Romano, N. 143
;

il quale atte-

stato di devozione puo dirsi, al tempo stesso, un' amplissima. professio-

ne di fede intorno ai punti piu rilevanti delle dottrine sopra il Primato

d'onore e di giurisdizione che conipete al Sommo Pontefice, e sopra i suoi

diritti come Sovrano temporale; ed inoltre una coraggiosa condanna dei

perfidiosi che Jo combattono sotto mano, dei sacrileghi chelo opprimono
con 1'aperta y-iolenza, e dei codardi che per umano interesse si teagono

appiattati nel silenzio o dichiarano di non patteggiare ne per Cristo, ne

per Satana. Fu sottoscritto all' originate, sotto il 29 Maggio 1862, dai se-

guenti memfarj del Capitolo di Nizza. Canonico Guiglia Arcidiacono

AbbateDi Cessole Canonico Arciprete Luigi Bres CanonicoPriore

Canonico De Bottini Canonico Mignon Filippo Canonico Lanteri

Camnico Emiliano Picco Canonico Giuseppe Bres Canonico Baf-

ratis Gio. Battista Canonico De Bottini Prot. Apost. Camous An-

gelo Canonico Gristoforo Bottini Canonico Teologo Amocato Fabre

Canonico Teologo Can. Barraia, deleg. del Cap. Teologo Muaux
Canonico Penitenziere Canonico RaimondoDeleuse Martini Costan-

te Canonico Cmato Canonwo Arnulf Luigi // Canonico Lanfranco

Nicelli Arciprete della Cattedrale di Piacenza, esule in Nizza, si unisce

al Capitolo della Cattedrale di detta citta.

4. La Nazione di Firenze, N. 13-2
,
avea pubblicato, come presentato

al Re di Piemonte in Napoli ,
un Indirizzo firmato da D. Simplicio Pap-

paJettere Abate Ordinario di. Monte Cassino; il quale potea aver almeno

1'apparenza e dar tutto lo scandalo d'una.solenne adesione ai principii ed

ai fatti del Governo usurpatore , che con Sxicrilega Tiolenza s' impadroni

degli Stati di santa Chiesa. I Benedettini del Monastero di S. Paolo alia

Basilica Ostiense vollero eessare dall' inclita loro Congregazione 1' igno-

rainia di tal fellonia
,

e stesero una protestazione che fu stampata nel

Giornale di Roma ,
e ristampata poi dall' Osseroatore Romano

,
a cui fa

trasmessa" dal Rev. P. Abate Pescetelli con la seguente lettera.

Signer Direttore. In parecchi giornali italiani si legge una lettera

diretta al re Vittorio Emmanuele dal P. D. Simplicio Pappalettere Abate

ordinario, di Monte Cassino. In essa 1' Abate parla in suo nome e della

sm reliyiom famiglia Cassinese, come si puo Yedere nel testo pubbli-

cato la prima yolta dalla Nazione di Firenze (1 giugno 1862, N. 152).

Un, gioMde ^fc Milano, nel riprodurre la medesima lettera, aggiunge ca-

lunniosaqaente, che ad essa aderirono diciotto Abati Benedettini
,
senza

pero citarne un solo. Finalmenle il Giornale ufficiale di Napoli, nel ripro-

durre, la stessa lettera, fa parlare 1' Abate Pappalettere non solo in nome
della sua Cassinese famiglia, ma bensidi tuttoTOrdineBenedettino. Ora

sono in grado di assicurare, sopra autentici doeumenti : 1 . Che nessun in-

dividuo della religiosa famiglia di Monte Cassino fu interpellato dall'Aba-
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te prima di scrivere quella lettera
,
e nessuno ne conobbe la esistenza

innanzi che fosse pubblicala dai giornali. 2. Che nessim Monastero o

Abate Benedettino ha mai delegate 1'Abate Pappaleltere a parlare in suo

nome. Quali sieno iveri sentiment! dei figli di san Benedetto, si potraco-

noscere dall' indirizzo umiliato al Santo Padre dalla religiosa famiglia di

san Paolo, pubblicato ieri dal Giornale di Roma, e che Ella, signor Di-

rettore, vorra riprodurre, siccome spero, con la presente dichiarazione.

Con sensi di distinta stiraa ho 1'onore di protestarmi. Di Lei. S. Paolo

fuori le mura, 4 Luglio 1862. Dmo, Obbmo Servo D. ANGELO PESCETEL-

n, Abate e Procuratore generale della Congreg. Cassinese 0. S. B.

Or ecco la protesta mentovata :

BEATISSIMO PADRE. L' Abate e tutta la religiosa famiglia di S. Paolo,

deH'Ordiiie Benedettino Cassinese, prostrali umilmente ai piedi di Yostra

Beatitudine, adempiono al bisogno che sentono, di protestare contro un

malaugurato indirizzo, fatto da un loro confratello di altro Monastero. Que-
sto scritto, oltre aver eccitato scandalo in tutti i buoni, riempie 1'animo

di tutta la Comunita di S. Paolo di amarezza e di dolore, pensando che

avra contribuito a contristare il cuore di Vostra Santita, gia tanto afflitto

in questo miserabile tempo. Pertanto, innanzi al trono di Vostra Beatitu-

dine, che e il vero trono glorioso, perche irraggiato dal sole della giusti-

zia e della santita, umiliano i loro sentimenti schietti e sinceri, coi quali

respingono ogni solidarieta, rispetto la sostanza e la forma di esso Indi-

rizzo, e lo condannano come ingiusto e contrario alia massima si chiara-

mente promulgata da Vostra Santita, con applauso di tutto V Episcopato
cattolico: come, cioe, il Potere temporale della Santa Sede e neeessario

alia indipendenza della Chiesa e del suo augusto Capo, ed in questi tem-

pi indispensabile, e sola tavola di salvamento nel naufragio ond' e minac-

ciata la umana societa. Dichiaranoinoltre, queste essere state sempre le

loro credenze ed intime convinzioni, fecondate nelle preghiere, che di

continue innalzano a Dio presso la tomba del grande Apostolo. In que-
sta luttuosa occasione godono di poter esprimere a Vostra Beatitudine

,

che sono perfettamente stretti ed obbedienti alia santa apostolica Sede
,

approvando tuttocio che essa approva, condannando tutto cio che essa

condanna. Quindi innalzano fervidi voti al divino Fondatore della Chiesa

per un sollecito tine alle pene di Vostra Santita, ed un pronto trionfo a

tanta e cosi generosa costanza, col pacifico possesso di tutti quei Domi-

nii, che la usurpazione e la rivoluzione le hanno rapito. Finalmente,
mentrc genuflessi dimandano perdono pel loro traviato fratello/ardiscono

presentare le proteste di tanti loro confratelli, che dalle circostSze sono

costretti a tacere, ed implorano per se e per tutto 1' Ordine 1' apostolica
Benedizione. Dal Monastero di S. Paolo sulla Via Ostiense, li 24 di Giugno
1862. Umi ed Ubbmi sudditi e iigli D. Angelo Pescetelli Ab. di S. Paolo
e procurator Generale de' Cassinesi D. Agostino Pucci Sisti Ab. Cas-

sinese D. Francesco Leopoldo Zelli Priore claustrale D. Benedetto
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Del Bufalo Priore Cassinese D. G. Paolo Antonini Priore Cassinese

D. Antonio Testa Decano Cassinese D. G. Batt. Pitra Ord. S. B.

D. Giuseppe Cristofari Decano Cassinese D. Raffaele Liherati 0. S. B.

D. Teodorico Daniele Decano Cassinese D. Bernardo Smith Decano

Cassinese D. Camillo Leduc 0. S. B. D. Anselrao Nickes Cass. 0. S.

B. D. Bonifacio Oslaender Cass. 0. S. B. D. Pietro Harap 0. S.

B. D. Antonio Giannuzzi Decano Cassinese D. Gabriele Plang-

ger 0. S. B.

5. Nel pomeriggio del di 30 Giugno S. M. Maria Sofia, Regina del Re-

gno delle Due Sicilie, e le LL. AA. RR. il Conte e la Contessa di Irani,

partirono nel piu stretto incognito da Roma e si condussero a Civitavec-

chia, d'onde nella seguente notte, sulla fregata da guerra spagnuola Vasco

Nunes de Balboa, mossero alia yolta di Marsiglia, per condursi alle acque
di Ems in Germania. S. M. il Re Francesco II, che avea accompagnato
tino a Civitavecchia 1'augusta sua Consorte ed i RR. Principi, ritorno

poco appresso in Roma alia sua stanza del Quirinale.

6. Ricorreva in Orvieto la celebrazione delta solennita del SS. Cor-

porale, monumento d' uno dei piu insigni miracoli con cui Dio voile atte-

stare la reale presenza di Gesu Cristo nella Santissima Eucaristia. II Ve-

scovo, Mons. Giuseppe Maria de' Conti Vespignani, emano un editto pa-

storale, con cui prescrisse il modo e 1'ordine della processione, ed esorto

il popolo a pregare per santa Chiesa e per 1'auguslo suo Capo visibile,

il Sommo Pontefice e Sovrano Pio IX. Basto questo cenno di riconoscere

il legittimo dominio della santa Sede sopra Orvieto, perche il Sotto Pre-

fetto, un fuoruscito romano per nome Righetti, facesse staccare gli editti

gia affissi ed ordinasse la carcerazione del Vescovo ;
alia quale pero, co-

me fu scritto all' Osservatore Romano del 23 Giugno, si rifiutarono il De-

legato di Mandamento ed il Tenente di Gendarmeria. Allora furono messe

le guardie all' Episcopio e per telegrafo si chiesero ordini dal Prefetto di

Perugia, il quale ordino 1'arreslo. Questo fu eseguito in pien meriggio;
e il venerando Prelato, carico d'anni e di mal ferma salute, fu tratto alle

carceri de'comuni malfattori, ed ivi sostenuto alcun tempo. Non e a dire

Vorrore che ne risenti il popolo, che manifesto la sua indignazione con un

affollarsi minaccioso, e un prorompere in grida tutt' altro che benevolo

pel bandito Righetti. Unanime era la riprovazione d'ogni ordine di citta-

dini contro tale enormezza, ed a far si che questa non prorompesse in

fatti piu significativi, scrissero aH'Armom'a del 26 giugno, che per opera
del Municipio fu chiesta dal Sindaco Timmediata liberazione dell'illustre

prigioniero; la quale fu ottenuta, perche si e trovato chi deposito Lire

cinquemila per malteveria e cauzione del Prelato. Intanto si mando in-

nanzi il processo.
7. Tra i mali, ond'e profondamente guasta I'ltalia, va certamente nota-

ta in modo speciale la licenza della stampa, cui il Fisco piemontese, tan-

to severo rispetto ai Yescovi ed ai preti, lascia sfrenata ad ogni piu ab-
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bominevole eccesso. L'EmoCard. Vannicelli, Arciv. di Ferrara, piu yol-

tc gia avea solennemente levata la voce a meltere il suo gregge in guar-

dia eontro la colluyie di errori
,

di sconcezze e di dottrine detestabili
,

che sotto forma di libelli e di giornali inonda ogni citta ed ogni piu me-

schina borgata; e pur nello scorso Maggio, avendo conesciuto che uu

giornalettaccio ,
intitolato TEridano, yomitaya ogni giorno le piu sozze

bestemraie contro le cose sante ed ogni maniera d'ingiurie eontro il San-

to Padre, il zelante Arcivescovo pubblicamente lo condanno con apposi-

ta Notificazione affissa in di festivo per la citta, e letta con riverenza

da' ciltadini. E da sperare che questi ne avranno fatto loro pro ; giacche

per contro 1' Eridano ne tolse pretesto a ribadire, goffamente si ma -con

pertinacia diabolica, una tilastrocca delleconsuete empieta,cui certo non

iraporta confutare, perche raille yolte confutate, ma da cui si puo trarre

argomento ad intendere, qual sia I' ordine morale ristaurato dagli usur-

patori dei dominii della Santa Sede.

8. Una Dcputazione della Gommissione per la Lotteria di offerte cat-

toliche al Santo Padre ebbe 1' onore di essere ricevuta a udienza da Sua

Santita nel giorno 23 Gingno, per rassegnarle la somma di Scudi romani

7,500 ;
i quali, uniti ad altra somma presentata alquante settimane in-

nanzi, formano Scudi 21,600; che sono il prodotto fin qui ottenuto dallo

spaccio dei biglietti di codesta Lotteria.

9. Con Decreto del 20 Giugno furono dalla sacra Congregazione del-

YJndiw proibiti i libri intitolati: Ai Vescovi adunati in Roma. Lettera

catlolica per Giovanni Siotto Pintor, Senator e del Regno. Milano Maggio
1862 -- a L'Enfer , par Auguste Callet. Paris 4861. Auctor

operis cui titulus Les principes de 89 et la Doctrine catliolique par un

Professeur de Grand Seminaire. Paris 1861
,

laudabiliter se subiecit et

opus reprobayit.

Inoltre un Decreto della sacra Inquisizione condanno e sospese dal-

1'ufficio di Parroco il Sacerdote Pietro Mongini, Parroco di Ogebbio sul

Lago Maggiore; il quale nel 1860 ayea pubblicato nn libro intitolato :

// Pontefice e le armi temporali a difesa dello spirituale, come preten-
de la Civilla Cattolica di Roma : Lettera politico-morale di un Parroco

piemontese ad nn Monsignore Romano. Tipografia Giiglielmini 1860.

Quest' opera fu posta all' Indice con Decreto del 12 Giugno 1861. L' Au-

tore, che fin allora ayea taciuto il suo nome, non si yergogno di mani'fe-

starsi apertamente dopo che yidc condannato il suo libro; anzi pubblic6
un'altra opera intitolata: Apologia dell' opuscolo intitolato II Pon-
tefice e le armi temporali a difesa ecc. Del Sacerdote Pietro Mongini,
Parroco di Ogeb'bio, Lago Maggiore. Intra 4864. Tipografia e litografa
Contini e Bertolotti successori a L. Gaetini. Anche quest' opuscolo fu

condannato
, ed il Parroco Mongini con benigna e'paterna parola fu am-

monito a rayyedersi e condannare gli errori da se proposti in tali opere.
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Ma egli ricuso. Fu allora corretto severamente, e ricevette per due volte

il precetto di detestare i suoi error! . Ma egli si rirnase piu ostinato che

mai nella sua sentenza. Percio il mentovato Decreto della sacra Inqui-

sizione, sotto il di 4 Giugno ,
fu emanato a , sespenderlo dal suo officio

,

ed affisso alle porte di S. Pietro e negli altri luoghi consueti.

1-0. Compiendosi il giorno 30 del corrente mese di Luglio il restauro

della chiesa del Gesu, i nostri lettori ci, consentiranno che fareveinente

esponiamo in che sia egli consistito, e per opera di chi sia stato fatto,

L'animo grande del Cardinal Alessandro Farnese, volendo foroire a quei

Padri della Compagnia di Gesu, che in Roma si dedicano unicamente ai

varii ministeri spiritual'!, una ehiesa capace e maestosa, costrussela dalle

fondamenta con principesca munificenza. Ne allogo 1'architettura, eon

iscelta prudentissima ,
al Vignola : ma quest! .non pote condurre 1' opera

al compimento, rapito da morte quando le mura del tempio giugnevano

appena alia cornice. Giacomo Delia Porta gli successe nella direzione

dell' edificio : ed ei vi giro la Tolta ,
y' innalzo la cupola , yi attesto la

facciata ,
e vi sfondo ai due lati dell' abside le due cappelline , che nel

primo concetto del Vignola non doveano esservi. L'indole dci due inge-

gni divers!,, sobria e pudica nel primo ,
ardita e licenziosa nel secondo

,

impresse fin dal principio al tempio il doppio aspetto ,
che a prima vista

accusava la gemina figliolanza : regolarita di membri cd eleganza di pro-
fili dalla cornice in giu: risentimento ed esagerazione nel rimanente.

Un allro rrspetto divideva sotto altra considerazione in due parti disu-

guali fraloro la ehiesa : questo rispetto era la decorazione. La gran volta

messa ad oro e stucco
,
e dipinta insieme colla cupola e coi peducci con

valor singolare dal bravo e gagliardo penncllo del Baciccio : la magnified

cappella di S. Ignazio, architettata dal Pozzi ,
e ricca di raarmi prezio-

si, di bronzt, di pitture, di statue: quella di S. Francesco Saverio in-

nalzata sontuosamente a spese del Cardinal Negroni sopra il grandiosa

dis^gno di Pietro da Cortona : e finalmente 1'abside della chiesa rifatto,

non ha molti anni, sotto la direzione del Cav. Sarti, con iscelta di squisitt

e rari marmi
;
tutta cotesta ricchezza e maesta di dorature, di dipinti, di

marmi, di statue,.d'ornamenti r sebben per 1'epoca e pel gusto diverso dei

loro autori poco confoume nello stile
, pur tuttavia ricca e leggiadra a

redere, facea assai sconcio contrasto colla gran navata che dalla porta
alia crociera s'alzava squallida, nuda, poverissima : cotalche, ove ne ec-

eettui le basi e i capitelli di ruvido travertine, tutte le pareti, i pilastri,

gl'interpilastri, la. cornice
, gli archi non erano che una sconcia spalma-

turadicalce, o una mise,ra velatura di rozzo stucco,, guasto, affumi-

gato. La parte dunque di piu elegante e ordinata architettura era appunto

quella, che colla sua squallidezza difformava Taspetto del tempio, e a chi

per la prima volta v' entrasse imprimeva tristo e misero concetto di una:

chiesa
,
che pure tante magnifiche bellezze conteneva.
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11 vizio originale del doppio stile di architettura ,
e la dissomiglianza

dei concetti nella parte decorata non poleano piu ripararsi: potevasi

bensi riparare alia nudita della navata, e molti 1'avean molte volte pro-

posto e divisato. Ma senza piii : in quanto che la spesa gravissima, che

sarebbe costato 1' incrostarla di marmi corrispondenti alia nobilta e pre-

ziosita degli altri ornamenti ,
troncaya il nerbo ai desiderii piu giusti ed

alle proposte piu ardenti. La generosita del Principe D. Alessandro Tor-

Ionia
,

a cui 1' arduita delle imprese aggiunge animo a compirle ,
fu la

sola che non ne rimanesse sbigottita.

Non appena gli fu fatto motto del desiderio che si aveva
,
e gli fu mo-

strato quanto lustro si aggiungerebbe a questa chiesa col guernirne di

niarrai la mastra navata ,
abbraecio Y impresa e sollecito la caldeggio :

ne contento di quel molto che gli si era dimandato
,
voile di piu aggiu-

gnervi alcuni nuovi abbellimenti che piii splendido in ogni parte faces-

sero apparire il sacro tempio. Conciossiache immagino egli subito di

rifare il fregio a festoni dorati che tutto gira attorno alia cornice e che

forma un dolce e appropriate degradamento dalla massiccia doratura del-

la volta alia scmplice luce marmorea dei pilastri ,
e d' innalzare la mae-

stosa porta a colonne la quale magniticamente riempie il vano dell' in-

terna facciata. Tolse adunquc sopra di se, fin dal 1838, con nobile alacrita

si la rivestitura e si que' nuovi fregi : e fu sua merce che tutta T opera

venisse compiuta in quattro anni
,
senza che un solo giorno fosse chiusa

la chiesa
,
o fosse sospcsa una sola delle molte religiose funzioni che yi

si celebrano
;
ed essa e riuscita tale, che 1'occhio in ogni lato soave-

mente yi riposa: tanta e la nobilta e la grazia de' marmi
,
tanta la gaiez-

za dei fregi ,
tanta 1' armonia delle tinte

,
tanta la corrispondenza ,

onde

la gran nayata si collcga colle sei ricche cappelle, e forma una nobile con-

tinuazione de' magnifici altari di S. Tgnazio e di S. Francesco Sayerio.

Sono yenti i pilastri sopra cui siede il cornicione della nayata: ed essi

furon tutti ricoverti di un forte giallone, tolto dalle cave del Veronese : e

perche potessero accendere col magistero dei riflessi il lor colore, che se

e gentile riesce un po' smorticcio
,
furono essi striati dall' imo al sommo

;

e ogni canale e ripieno per 1' altezza dei suoi due terzi d' un baccello si

tondeggiante, e i listelli, che dividono 1'una dall'altra le scanalature, sono

si diligentemente tilati, che tutto il lavorio ti sembra fatto non a punta di

scarpello ,
ma ad impressione di stampo. Sono i sopraddetti pilastri ap-

poggiati sovra basi
, delicatamente modellate in candido marmo di Car-

rara, e s'assidono sopra lo zoccolo, incrostato di un vivo africano
,
che

tutto ricorre intoruo intorno la chiesa. Dodici sono gli interpilastri di ala-

bastro egiziano , screziato graziosamente e aggirato da larga lista di un

verde , che non cede all' antico
,
se non perche manca della mandorla

bianca. Quel si vago alabastro fu ottenuto dalla generosa liberalita

dell' Emo Cardinale Altieri.
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Sopra gli archi delle cappelle gira una fregiatura di marmo pavonaz-

zetlo, in mezzo alia quale risaltano le lunette degli spicchi ,
ricoverte di

bel diaspro siciliano, e ricinte d'un oyolo dorato, che aumenta di molto il

lume brillante del diaspro.

Apronsi nelle due pareti laterali della gran nave, infra i pilastri, le

tribune, le quali dando commodita per 1' uso loro di coretti
, aggiungono

grazia e sveltezza alle pareti coi loro ornamenti. Or i pilastrelli e le cor-

Dici di queste tribune sono state intagliate in raarmo bianco
,

in mez-

zo a cui risaltano leggiadramente i balaustri di pietra santa. Le grate

soprapposte alia balaustrata sono incrocicchiate a mandorla
,
ed essendo

tutte dorateconnettonsi,con bella corrispondenza, colle dorature della vol-

ta e del cornicione. II cornicione poi che sovrasta, e di bella proporzione :

e sebbene sia di quella specie di stucco duro e lustrante che dicono ora

marmoridea, nondimeno imita si bene il marmo, ed ha una si dilicata

fascia di alabastro fiorito, corso da festoni indorali, compartiti con buona

disciplina tra borchioni e svolazzi di nastri ,
che corona aSsai leggiadra-

mente tutto il sottoposto edificio.

La porta maggiore e un yero gioiello posto nella fronte interna della

chiesa. Due grandi colonne con suoi contrapilastri, e fregio della trabea-

aione e fondo del timpano, sonofcli una graziosa serayezza, brecciata di

macchie cosi svariate, che tu ci troyi tutto a un tempo il cipollino, la co-

rallina, il diaspro, il payonazzetto. I zoccoli sono di affricano con un so-

yraposto di giallo antico e con base di marmo di Carrara : i capilelli sono

condotti tanto maestrevolmente, secondol'ordinecorintiode' capilelli del

Pantheon, che si direbbero fatti di cera e non di marmo: il rimanente

dell' ornato che circonda la porta nell' csterno e nell' interno
, parte e di

porta santa, parte e di stucchi, tirati a cornici, a gole, ad oyoli, a foglie,

a rosoni con somma maestria. ... ;

Le quattro porte laterali
, due accanto alia porta grande della chiesa

,

due agli estremi lati della nayata presso alia cupola ,
hanno i loro stipiti

di alabastro egiziano, fasciati di una infocata corallina. Sopra le due, che

sono piu vicine alia cupola, sonoyi due specchi di payonazzetto, che

racchiudono in cornice ad oyoli le armi del benemerito Principe Torlo-

nia, condotte a mosaico si maestreyolmente che figurano come se fossero

dipinte a pennello. Sopra le altre due che riescono nella piazza ,
yi sono

due grandissime lapidi ,
incorniciale di pavonazzetto e di oyoli indorati.

Cosi 1'interna facciata ha tre lapidi : quella sopra la porta maggiore e ad

eterna memoria della gratitudine della Compagnia di Gesii al Cardinale

Alessandro Farnese
,
che dalle fondamenta trasse e condusse a termine

questo magnifico tempio : 1'altra e a memoria di quanto si fece nell'absi-

de della chiesa : la terza ricorda ai poster! quanto il, Principe Alessandro

Torlonia aggiunse ad ornamento di tutta la nayata della chiesa, e quanto

giustamente la Compagnia si professi a lui gratissima, che dopotanti
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altri segni di affetto verso di lei, voile anche coonestare tanto nobilmente

il suo tempio. Ecco quest' ultima iscrizione:

ANNOMDCCCLXI

ALEXANDER ' TORLONIA

TElTPLVM
' HOC ' FARNESIANt*

COLVMNIS
' PARASTATIS

LdRICIS

EX
'

VARIO
' MARMORE

GYM * ORNAMENTIS

EX
'

OPERE
*

MYSIYO

ET
'

PLASTICO ' INAYRATO

A
' PORTA ' MAXIMA

AD ' CELLAM ' TRANSVERSAM

PRO ' SYA
' CONSTANTI

ERGA ' IGNATIYM * PlETATE

ET '

IN
*

SOC
*

IESV

MVNIFICENTIA

NOBILITAYIT
'

PERFECIT

REGNO DELLE DUE SICILIE. 1. Tumulti in Napoli 2. Agvtazione ma/ziniana ir>

Sicilia ;
il Governo vi manda reggitori Garibaklini 3, Yiaggio dei Priu-

cipi Umberto ed Amedeo
;

il Garibaldi arriva a Palermo 4. Dimostra-

zioni; disegni attribuiti al Garibaldi.

1. Per non ripetere il gia detto tante Yoke sul continue riaccendersi

qua e cola la reazione dei legittimisti ,
con molto danno dei pieraontesi ,

diremo soltanto di cio die aYYenne in Napoli. QuiYi lo scontento si ma-
nifesta in mille forme, e se non prorompe in aperta sedizione, Yuolsene

recare il merito ai cannoni pronti a gettar mitraglia, ed alia ben nota ri-

solutezza del La Marmora, che colle temute baionette dei bersaglieri da

rebbe una lezione di buon ordine, o, per meglio dire, di paziente sogge-
zione ai disgraziati, che si provassero a far contro il presente GoYerno
una particella di cio che poterono impunemente contro il legittimo So-

rrano. Tuttavia piu casi aYYennero in cui era imminente lo scoppio.
Gli operai dell'Arsenale, in numero di circa 1600, si ammutinarono le-

Yandosi a romore, perche fu loro fatto temere d'essere licenziati e but-
tali sul lastrico pel doversi chiudere Topificio e trasferire ogni cosa ia

Piemonte. Non riuscendo le persuasion! a calmarli ,
si mandarono genti

armate, e con Tarresto di alcuni pochi gli altri si quietarono. Piu grave
ossia piu clamorosa fu la faccenda per la nuova tariffa sopra gli zigari ,,

Ibrmati alia pieraontese e percio piu costosi. Le operaie, che li lavorava-

DO, si divisero in due fazioni, la napolitana cioe e k piemontese, si ciuf*
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farono tra loro molto rabbiosamente, ed alcune giuocarono perfmo di

coltello contro le loro avversarie. Quindi, parteggiando il grosso del po-

polo pel zigari alia napoletana ,
trasse gcnte a migliaia in via Toledo,

ove si strappavano di bocca a' furaatori gli zigari piemontesi, e si grida-

va la crocc addosso a' tabaccai. Alcuni drappelli di milizie, di gendarmi
e di guardie di polizia bastarono a sgomberare la via di que'malcontenti ;

ma la scena continue a farsi per piu seredi seguito.

2. Nell'isola di Sicilia le cose sotto il riguardo politico apparivano in

aspetto molto piii scuro e tempestoso. I Mazziniani vi cominciavano ad

avere un deciso;sopravvento. Nell'interno dell'isola continuava 1'anarchia,

e nelle grandi citta a Jido aveasi ragione di temere un moviinento repub-

blicano. II prefetto Pallavicino,,confortalo, tolse licenza e se ne ando ,

^edendo il posto al dott. Valerio^ garibaldino di buona lega. E da Tori-

no fu spedito a governarvi la gqardia nazionale il generale Medici, tutto

cosa del Garibaldi. Quanto all' ordine civile basti accennare che il depu-

tato Crispi in pieno Parlamento
,
discorrendo della sicurezza pubblica in

<queH'isola, affermo e dimostro che in soli 20 giorni, cioe dal 1.* al 20

Giugno .vi si erano commessi 26^ delitti, molti dei quali con uccisioni e

ferimenti ed assassinii crudeli.

3. Per non lasciar spegnere gli ultimi luccicori di devozione alia di-

nastia piemontese, il Goverao di Torino mando in yiaggio a quella volta

ireali Princjpi Umber-to ed Amedeo, che giunti a Palermo vi riscossero

le consuete acclaroazioni, oltre alle quali stiono frequentissima quella di

Viva Amedeo Re di Grecia, nel tempo stesso in cui si spacciavano liber-

coli, per dimostrare la necessita di aiutare i Greci a liberarsi della dina-

stia bavara, e riuscire all' intento di riordinarsi a nuoyo regno e pia am-

pio sotto lo scettro costituzionale del principe Amedeo di Savoia eletto in

loro Re. Le quali cose paiono collegate con i disegni, rivelati dal Crispi,

d' una spedizione oltre mare; e con 1' arrive a Torino dei caporioni della

recente insurrezione miilitare in Grec'ia
;
e col concorso stradfdinario di

fuorusciti greci a Oenova
;
e con la chiamata fepehtina dei garibaldini

sparsi nella Francia, che tosto si mossero verso 1'Italia
;
e da ultimo coi

commovinienti della Grecia
, minacciata da incursioni di Arnauti e da

nuove sedizioni railitari. Quasi tutti i diarii vanno d' accordo in conghiet-

turare che siasi allestita una calata di garibaldini in Grecia, per bandirvi

sostenervila rivoluzione, che, raetterebbe capo alia elezione del prin-

cipe Amedeo a Re del nuovo regno Ellenico.

Le quali conghietture sono molto avvalorate dairimprovviso arrive del

Garibaldi a Palermo, dove sbarco la sera del 28, quando tutti lo credea-

no riparato alia Caprera.Egli vi giunse sopra un suo piccolo piroscafo ,

^cconipagnato dalla eletta de' suoi ufficiali e dai preclpui tra i capi della

setta mamniana. Con qual turbine dicjamori sia egli stato accolto dalla

flebe palermitana, non e bispgno dirl^;v
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i. II Precursore di Palermo, copiato dal Diritto, N. 186, reca una mi-

nuta descrizione delle dimostrazioni fattesi in onore di Garibaldi, comin-

ciando dal suo ricevimento e dall'aprimento del tiro al bersaglio, in cui

il Garibaldi sparo subito dopo i due Principi ,
e venendo fino alia yisita

d'un ricovero di Trovatelle, ove ricevette il dono d'un canarino. In que-

sta descrizione sono recitate a verbo le parole proferite in piu circostan-

ze dal Garibaldi
,
e che sono yeramente stomacheyoli per empieta quan-

do riguardano la Religione ed il Santo Padre. Ma da esse prendono

raolta yerosimiglianza le congetture che egli ,
con 1'apparente opposizio-

ne del Governo, ma col suo efficace aiuto di soppiatto, si disponga a

qualchc ardita spedizione, poiche piu yolte egli ,
con incredibile asseve-

ranza, giuro che tra poco, presto presto, moverebbe al riscatto di Roma
e di Yenezia. Pure non e improbabile ch' egli sia per gettarsi prima in

Grecia. Difatto accorrono a Napoli e in Sicilia
,
chiamati cola dal loro

Capo, da ogni parte d'ltalia i garibaldini ed i yarii loro generali ed uffi-

ciali. Nayi cariche di munizioni e d'armi giunsero da Genoya a Napoli ;

quivi deposero il loro carico sopra altre navi minori e leggieri ,
che hi

poco d'ora si partirono alia yolta di Messina, doye pure si condusse il

Garibaldi
;
e per altra parte i moti della Servia e 1' insurrezione dell'Er-

zegovina, 1'agitazione dei Principati Danubiani, 1'impotenza dei Turchi

e la debolezza del Governo greco hanno aperto ai settarii tante porte

per entrarvi ed annidaryisi e farsene padroni ,
che al tutto sembra non

yoler essi perdere 1'opportunita di poter quinci muoyere a tempo oppor-
tuno per la Dalmazia e 1'Istria contro 1'Austria. Tali sono le congetture

che sui giornali si spacciano, confortandole coll'argomento dell'alleanza

fra la Russia e la Francia
,
e del riconoscimento

,
che oggimai non e piu

dubbio, del Regno d'ltalia per parte della Russia.

ST.VTI ESTENSI. 1. Condizionl delle truppe Ducali 2. Doveri professati dal-

1'Austria verso il Duca di Modena 3. Barbari trattamenti usali da'Piemon-

tesi 4. Devastazione del palazzo Ducale 5. A che riescano le mene
dei protestanti 6. Giustizia reriduta ad un sacerdote 7. Morte del

prof. Parent!.

1 . I liberatori d' Italia si sentono ognora tralitti da un pruno che sta

loro negli occhi, e per niun modo poterono fin qui levarsi quel fastidio ;

onde di tanto in tanto si sfogano in grida di dolore e di rabbia. II pruno
consiste in quell' eletta di fedeli soldati che, seguito il Duca di Modena
nella sua ritirata degli Stati Estensi invasi da forze cento yolte piu po-
derose degli usurpatori, pure gli stettero fin qui devotissimi al fianco, a

nulla valendo, quanto al farli disertare dalla loro bandiera, ne le pro-
messe ne le minacce, ne le beffe, ne le calunnie, ne altro qualsiasi degli

argomenti solidi ad usarsi dai ristauratori dell'ordine morale. Ancora teste
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a Torino si facea gran festa perche, supposto dover essere tolto dall'Au-
stria 1' assegno pel mantenimento di tali truppe, si credea pure che tra

poco sarebbero sciolte. Ma, con buona loro pace, la cosa va al rovescia,

ed il loro desiderio non sara punto appagato. L' Austria fu fedele al suo

dovere d' onore e di gratitudine verso il leale suo alleato, e mantenne i

fondi assegnati per la Brigata Estense
;
e questa continua a meritarsi col

suo contegno le piu belle lodi. L' ultima volta che S.*M. 1'Imperatore
d'Austria passo a rassegna le roilizie dell' ottavo corpo d' esercito, voile

assistere allo sfilare della Brigata Estense ;
della quale, avuti JL se gli uf-

ficiali, parlo in questa sentenza : Che era ben grato al Duca per aver-

gli procurato il piacere di vedere le brave sue truppe, che, in tempi cost

difficili e cosi ricchi di seduzioni, sapeano dare si bello esempio di fedel-

ta al legittimo sovrano . Certo e che dovendosi, per rnotivi d'economia

modificare alcun che neH'Amministrazione, fu offerto il congedo a chiun-'

que avesse compitito il tempo della capitolazione. Or egli avvenne che

pochissimi 1' accettassero, ed i piu di que' pochissimi sol perche non piu
atti a portare le fatiche ed i disagi della vita militare. Gli altri rimasero,

impegnandosi molti a durare nel servizio i sei ed otto anni
;
sicche la Bri-

gata sul cominciare del Maggio contava piu di 3600 uomini.

2. Accennammo ai sussidii con cui 1'Austria concorre al mantenimento

delle truppe Ducali; ed e ben giusto che qui si metta in nota una dichia-

razione del Governo austriaco, che tanto onora la sua lealta nell' osser-

vare gli obblighi assunti, quanto la generosita con cui il Duca di Mode-

na avea mantenuto i suoi impegni. Nel Reichsrath di Vienna erasi espo-
sto il desiderio che si prov^edesse per modo, che alia fine del corrente

anno cessassero i sussidii forniti dall' erario dell' Impero per le truppe
Estensi. II Ministro degli affari esterni, conte Rechberg, cosi rispose.

Debbo tornare sulle condizioni dei Ducati, che sono possedimenti au~

striaci. Toscana e una secondogenitura, Modena una terzogenitura. La?

Toscana venne assunta onerosamente, scambiandola collaLorena. Estin-

guendosi la stirpe maschile di quella linea, quel Ducato retrocede all'Au-

stria. Debbo anche richiamarmi ai trattati dell' anno 1847, i quali sono

abbastanza noli a questa camera. Appoggiata appunto a questi trattati
,

1'Austria, al cominciare della guerra ncll'anno 1859 chiese, in base agli

obblighi assunti, 1'aiuto militare di quei Ducati. II duca di Toscana non

si tro\6 in grado di prestare il soccorso domandalo
;

il duca di Modena
fu il solo tra gli antichi alleati, che si fosse attenuto all'Austria anche nel-

le disgrazie. Riconobbe il vincolo dei trattati dell' anno 1847, e quando
le truppe austriache si trovavano costrette alia ritirata, venne preso quel-

1'accordo, di cui parla il rapporto della commissione ed il quale consiste-

in cio, che le truppe estensi, ritiratesi sul territorio austriaco, abbiano a

venire mantenute daH'Austria, sino a che esse combattono accanto alte

sue truppe, od il Duca di Modena sara rimesso ne' suoi dominii. Quindi

Serie Y, vol. 7/7, fasc. 296. 16 12 Luglio 1862
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.emerye lo stipulate doveredi mantenere la data parola al Duca di Mo-

dmfL.E questo un^d^ere^'che corrixponde <al patto conehiuso; e un do-

vere dellfonore dell'Austria di non abbandonare un fedele alleato, dopo-

che egli le e stato fedele nella sfortuna. Del resto il Governo si e,incon-

fronto alia coramissione, obbligato -di impiegare tutti i niezzi legali per

sollccitare la fine di questo stato di cose. II Governo per quanto sta nelle

sue furze, agira* in modo da corrispondere ai desiderii della commissio-

ne stcssa.

3. Ne niuno stupira chei volontarii continuino apresentarsi per essere

'inscritti sotlo le baudiere Ducali. Lo spettacolo che i Piemontesi danno

di se iielle usurpate province non e tale, che possa invogliare i paesani a

indpssare le divise italiane ; e la barbaric con cui furono malmenati
,

peggio cbe bestie
,

certi disertori napolitani fuggiti dalle milizie di pre-

sidio a Modena, e quivi ricondotti tra le lancie de'Cavalieri cheli aveano

arrestati, non e certo un'attrattiva capace di sedurre i tentennanti. Quei

miseri, fra le contumelie d'una ciurma di mazziniani
,
furono condotti al

Foro Boario, e quinci avviati pei viali di Piazza d'arme alia cittadella.

AltrS soldati clie ivi stavano
,
certamente di spirit! italianissinii

,
si sca-

gliarono contro di loro e con le aste onde valeansi ad esercizi ginna-

stici, con pugni ,
con scbiaffi

,
con isputaccbi e bastonate crudelmente li

ebbcro malconci, e per poco non li lasciarono uccisi, aiutandoli a tale in-

famia la plebe aizzata daH'esempio loro. Di che fecero festa e riso ed al-

legria grandissima i diarii liberali
,
come d'un fatto cbe provava i nobili

sensi delle milizie italiane, e 1' affetto alia loro bandiera
,
senza pensare

che cio non conferi\; a troppo ad unificare i napoletani coi piemontesi, tra

i quali divampa il fuoco d'un odio reciproco e cordialissirno.

i. Per metterc il colmo al vandalismo con cui la rivoluzione mano-

mise le proprieta del Duca di Modena
,

a quel modo che accennammo

altre volte, i felloni e ladri del proprio Principe s'adoperarono per oltenere

che il palazzo reale
,
uno dei bellissirni d'Europa , .fosse trasformato in

caserraa di soldati. E il loro desiderio sta effettuandosi. Ecco quanto
scrissero da Modena

, sotto il 25 Giugno teste passato. II magnifico ,

lo stupendo palazzo reale, che fu in Modena fabbricato dai Duchi Estensi,

e posseduto per secoli, e da loro non venduto, ne ceduto, ne donato mai

a nessuno, e da parecchie settimane sotto il martello e le tanaglie de'

guastatori, che lo trasformano in caserma. Abbiamo veduto sulle pubbli-

che.piazze vendere all' incanto livree smesse di Corte, cornici dorate e

mobili d'ogni genere gia fuor d'uso, e tratti dai magazzini della R. Casa.

Vediamo tutto giorno caricare sopra grandi bare e condurre alia ferrovia

innumerevoli apparati e mobiglie di gran pregio ,
e con esse i vasi d'a-

grumi ed i fiori del giardino privato ,
di cui la serra e stata ultimamente

demolita. Tutto e tolto, tutto e manomesso
;
non restano che le muraglie

nude, come sarebbe dopo un lungo e barbaro saccheggio. I buoni Mode-

i, cioe il piu ed il meglio delle trentadue migliaia degli abitanti di
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questa citta ne sono dolentissimi, e ricordano che a' tempi di Napoleone 1

costui non credette alieno dalla sua grandezza 1'avere un palazzo degno
d'un gran monarca anche in questa citta, che pure e situata sopra 1'Emi-

lia, vale a dire in luoga di grandissimo passaggio, e dove puo occorrere

spesso d'avere ad ospitare personaggi ,
a cui convenga la dimora in un

palazzo reale. Conseguentemente sotto Napoleone non si guasto nulfa, ed

il palazzo fu chiuso e custodito gelosamente solto la risponsabilita d'ua

gentiluomo modenese. Questo ricordano i buoni Modenesi
,
e ragionano

molte altre cose, che sono da accrescere il loro dolore; ma questo oggidi

senza'ta forza no*n val nulla>l
r:;

5. I Protestanti si travagliano pur essi a demolire lo spiritnale edifi-

cio della Chiesa eattolica ,
e usano a tal fine le solite traneHerie loro, le

imposture ete manifesto vtolenze. II Governo Irene il sacco. La cosa e

tanto iniquamentecondotta, che 1'Arcivescovo drModena, in un suoJlfant-

/esfo per la solennita del Corpus Domini, ebbe a fame alte lagnanze. Conr

sommo nostro ramraarico abbramo inteso, non ha guari, che in una casa

eattolica di questa citta siasi aperta una chiesa protestante, e ehe unr

ministro delfa setta Taldese sia venuto ad esercitarvi Je fiinzioni del ri-

provato suo cullo. . . Proibiamo con grave precetto a tuttH nostri dioce-

sani di assistere per qualsivogtia ordine ar riti e ai sermoni che si faran-

no in delta chiesa o scuola protestante, e vogliamo che la violazione di

detto precetto sia considerata come caso a Noi riservato, rimanendo del

resto salvo cio che in proposito prescrivono i sacri Canoni .

I buoni Modenesi ribollivano d' indignazione per Tempieta di codesti

settarii, tanto che il Difensore del i. di Luglio, a proposito di certi car-

telli affissi per le vid,con cui si denunziavano grossi guai e si scagliava-

no minacce contro un.Luigi Barbara ministro evangelico, ebbe a racco-

mandare la dovuta temperanza , e riprovare le accennate violence, ed

esartare i Cattolki ad opporsi al protestantesimo 1. coirastenersi dal

bazzieare coa chi n' e ammorbato
; .2. col difendere la verita caltolica a

voce o per iscritto, favorendo a potere chi ne ha 1* in&pegno ; 3/ con la

preghiera.
6. Un caso, assai raro presentemente in Italia, ebbe luoga a Mode-

na sugH ultimi giorni del Maggio. Quivi un sacerdote Gesuila, il mode-
nese P. Roncaglia, accusato d' aver in una predica proferite censure

contro \ istituzioni e le leggr dello Stato, ed usate parole di provoca-
zione a disubbidienza verso di esse, era stato arrestato nell'Agosto 1861 r
condotto di pieno giorno alle pubbliche carceri

, poi lasciato libero sotto

cauzione prestata da' suoi parenti. Alii 26 Maggio di quest'anno si temie

sopra cio pubblico dibattimento innanzi alia Gorte d'Assise, ed ilRonca-'

glia seppe cosi ben dimostrare Tinanita della calunnia apposlagli ,
che il

r

fiscale appena ebbe modo di sostenere pro forma qudT ignominia. L'av-

Tocato difensore rincalzo gli argomenti con mettere in palese certe infamie

da far arrossire una statua di marmo. Da sua parte, dice il Difensorer
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n.' 164, 1'eloquenza dell'avvocato Selmi (il fiscale) DOD lascio intentata

alcuna via all' uopo <T illuminare i giurati : parlo dello spirito della Com-

pagnia di Gesu ,
avversaria del nazionale risorgimento ;

del Denaro di

S. Pietro, alimento della reazione napolitana ;
delle diserzioni dell'eser-

cito, frutto delle mene che adoprano i preti nella sacramental confessio-

ne ;
un subisso in somma di tali e tante altre simili cose, che troppo sa-

rebbe lungo, molesto e difficile di qui riferire
;
e che avrebber poi tutte

dovuto pesare sopra il povero iraputato. Ma i giurati che, durante quella

lunga orazione, mostrarono parecchie volte col crollare del capo d'esser-

ne ben piii
che ristucchi

, giunti al raomento di dare il voto, emisero il

verdetto Sassolnta innocenza. E 1'ottimo P. Roncaglia se n'ando libero

a casa sua . Un prete assolto e proprio una fenice in Italia !

7. Gravissima perdita fece, non pure la citta di Modena, ma tutta Ita-

lia e la buona letteratura nel Prof. Marco Antonio Parenti, mancato di

vita dopo lunghissima malattia, correndo per lui il 75.' anno d'eta, nella

sera del 23 Giugno. Quanti il conobbero van d'accordo in dire che pari

alia bellezza della sua fama letteraria era il candore deH'anima sua e la

bonta del cuore. Fu vero esemplare di letterato cristiano. Modesto, afifa-

bile, cortese, ma irremovibile nei principii del giusto e senza umani ri-

guardi nel praticare i doveri d' un fervoroso cristiano, usando pubblica-

mente, con edificazione d'ognuno, ai Santi Sacramenti
,
e rendendo ben

per male, beneficii per calunnie, amore per odio a chi non avea ribrezzo

di offenderlo e malmenarlo.

STATI SAUDI. 1. Nuovi bandi del Mazzini e del Garibaldi 2. Chiusura del-

ITniyersita di Pavia 3. Protesta in Parlamento contro Napoleone III
;

ai giornali francesi e vietato fame motto 4. Dichiarazioni di guerra alia

Chiesa e al Papa; parole dei Deputati Musolino eRicciardi 5. Circolare

per impedire gl'lndlrizzi al Santo Padre 6. Si prepara il compiuto spo-

gliamento del clero 7. Stato delle Finanze; VIen consentita dai Deputati
la riscossione delle imposte 8. Cenni sopra i dibattimenti parlamentari ;

confession'! del Bixio.

1. II Governo di Torino fece di tutto per rabbonire la setta Mazziniana

e la Garibaldesca
,
fieramente invelenita perche si fossero attraversati i

suoi disegni gia si bene avviati coi radunamenti di Sarnico e Palazzolo.

Tutto fu indarno, e non valse a chetare i guai che i Tribunali, forse do-

po tolta 1'imbecherata dal Ministero, si dichiarassero incompetenti a giu-
dicare dalle imputazioni apposte agli arrestati in quelle congiunture.
Liberati dalla mitissima prigionia, i campioni del partito d'azione mostra-

ronsi
piii riottosi che prima ,

crescendo esca al fuoco un terribile bando
di guerra alia monarchia, che fu pubblicato da parecchi diarii

,
tra' quali

e il Nomade di Napoli, del 7 Giugno. In codesta Dichiarazione il Mazzi-

Ki, tessuta la storia delle vicende rivoluzionarie, dei taciti e degli espres-
si accordi a cui s'era venuto col Governo di Torino

,
e del risuitati otte-
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Diiti
,

si stende a dimostrarc che questo non istette a' patti ,
non fece ii

dover suo, e che percio 1'alleanza e rotta.

Protesta il Mazzini che tutto il pensiero della sua fazione esprimevasi
con queste poche parole: Fare 1' Italia una colla monarchia

,
senza la

monarchia, contro la monarchia s'essa si ribellasse a quel fine. Poi,

spiegandosi con una lealta che fa vergogna a' suoi emoli di Torino ,

cosi prosegue a svelare gl'intenti della setta. Dichiarai che, mentre

il Governo non avrebbe , operando a quel fine
,
cosa alcuna da temere

da parte nostra
,
noi ci tenevamo liberi , ov'esso 1' abbandonasse

,
di se-

guire le inspirazioni , quali si fossero ,
della coscienza

, avvertendone

prima lealmente il Governo stesso. E sciolgo oggi , per cio che riguar-

da individualmente me
,

la promessa. Quel diritto ci e tolto. II Go-

Yerno non opera a emancipate le terre schiave e eompiere 1' unita na-

zionale
;
yieta a noi, con energia di nemico, il tentarlo. Ogni ragione del

patto cessa dunque d' esistere
,

e credo debito mio il dichiararlo. lo mi

sento, da oggi in poi, libero da ogni vincolo, fuorche daquer che m'im-

porranno 1' utile del paese e la mia coscienza. Yedrcmo a luogo suo

quanto buona ragione s' avesse il Governo di impedire , con apparente

energia da nemico, le disperate impresc Garibaldesche, divisate dal Maz-

zini, che senza fallo avrebbero messo in terra tutto quell' edificio che fin

qui si levo a furia di tradimenli, di perfidie, di ladronecci, di piraterie

sacrileghe e di assassinii orrendi. Or*ci basti aver mentovata la scissu-

ra fra la setta repubblicana e la monarchica
,

fin qui alleale a danno de
1

legittimi Principi e di santa Chiesa.

Poco diverse nella forma
,
e concorde nella sostanza e il bando di

guerra messo fuori dal Consiglio centrale delle Associazioni democratiche

tfaliane, presieduto dal Garibaldi in Belgirate; che steso sotto il di 15

Giugno 1862, comparve poi stampato pochi giorni appresso nel Diritto

n. 175. E un documento da conservarsene memoria, e dice cosi. Noi

siamo convinti che nella trista nostra condizione di equivoci, d'inerzia e

di soggezione allo straniero, 1' iniziativa popolare, che tanto concorse ad

affrettare Tunita nazionale, possa e debba spingere polentemente la libe-

razione delle province schiave. II plebiscite, che e il nostro codice poli-

tico, deve avere il suo compimento. Tutti i patriotti italiani 1' hanno ac-

cettato. Non esistono fra essi ambizioni individual, ne sette, ne diverse

programma. Yi ha soltanto da una parte uomini inerti e rassegnati a

lasciar fare; dall'altra uomini sempre pronti bfinirla. Noi siamo di que-
sti ultimi, ai quali rimorde ogni indugio a liberare i fratelli oppressi, ed

a costituire 1' Italia padrona di se. Noi siamo tra quelli che hanno fede

incrollabile nella nazione. Gli Italiani pertanto si preparino: lo stato pre-
sente di vergogna non puo durare. Tutti abbiamo il diritto di marciare

alia liberazione dei nostri fratelli schiavi. La nazione ha gia manifestata

la sua decisa volonta ; secondarla e compirla e sacro dovere di tutti. Le

associazioni patriottiche, applicazione della legge di progresso, deH'epo-
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ca, guarentigia e strumento di liberta, perseyerino neiropera loro dr

emancipazione, custodiscano intatto il loro diritto e rammentino al pae-

se
,
che per andare a Roma e a Vmezia bisogna battere la via tracciata

da Marsala al Volturno. Belgirate, 15 Giugno 1862. II president* del

consiglio centrale: G. Garibaldi. Vice-presidenti: Companella Gril-

lenzoni. Cbnsiglieri: De Boni Nicotera Mario Mosto Miceli

Saffi Libertini Friscia Sacchi Crispi Bertani Mazzoni

Doltl Cairoli. -

Segretari : Cadolini Savi .

2. Pare che il Goyerno, se non irapauri, certo senti noia e impaecio di

queste proyocazioni a moti di plebe ed a noyita democratize, e ben sa-

pendo per propria esperienza come tali eccitamenti trovino risponderiza

nella gioventu delle Universita, si risolvette di troncare il corso al male

con dare un esempio che valesse ad intimidire i riottosi. Percio scelse il

capro emissario nella scolaresca di Payia
;
e tin decreto, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale, sperpero quell' adunanza di teste calde a cui poteasi

facilinente appiccare 1' incendio. Ma per non crescere le ire garibaldine ,

si addusse a cagione di tal prowedimento, che i di sordini, che da qual-

che tempo ayvengono nell'Universita di Pavia, hanno disturbato profon-

damente la disciplina e il buon andamento degli studii
;
cbe con iscritti a

stampa, con tumulti e con yiolenze commesse da alcuni studenti nell' in-

terno dell'Universita, questi sono mcopsi nelle pene scolastiche stabilite

dalla legge ecc. Le quali cose soot yere da gran pezza ;
ma senza che

mai se ne tenesse conto, perche il

f

Goyerno era conscio di mietere cio che

ayea seminato. Ora pero yide che la democrazia ayrebbe potato gioyar-
si contro lui di quella legione di turbolenti e maneschi giovani, e li man-
do con Dio alle case loro, doye gli sara piii facile tenerli a segno.

3. Cio che piu mette in ismania i Mazziniani si e di non potersi impa-
dronire di Roma: di che la guerra da essi denunziata al Goyerno, tutto-

che ben sapessero che il Goyerno, benche accesissimo dello stesso desi-

derio di yenire in Campidoglio, non si ristaya dal tentarlo se non perche
e inutile dar del capo nelle mura per atterrarle. Ma non potendo battere

il cavallo, si picchia sulla sella. Piu leali nella loro malyagita un certo

numero di Deputati del partita d'azione presentarono, nella tornata del

21 Giugno, una protesta contro la permanenza delle trnppe francesi a

Roma, siccorae quella che e 1' unico yero ostacolo alia effettuazione del-

1'unita nazionale. Questa protesta, risonante di yuoti paroloni sesquipe-
dali, ha per altro il merito d'una tal quale buona logica neH'argomentare

adkominem, yalendosi dei principii messi fuora piu yolte dal potente al-

leato del Piemonte, che ora gli da impaecio a compiere 1' impresa rnizia-

ta nel 1859<.

II Goyerno francese non gradi molto tal rincalzo alia causa delle nazio-

nalita; onde yieto che in Francia se ne potesse zittire. Una corrispon-
denza da Parigi al Diritto

,
N. 77, dice-cosi: Non istupite se yedete

che il Giornalismo francese, anche il piu liberate, non fa motto della pro-



COMEMPOHAJNEA 217

testa contro V occupazione francese a Roma... Lunedi il Direttore della

stampa avvertiva i diversi redattori dei giornali di evitare di parlarne; e

quando si vede un avvertimento cosi poco meritato, come quello inflitto

al Progres di Lione, e facile giustificarne la prudenza dei giornalisti ..

4. Del resto ,
come suo'l accadere nel cozzo delle fazioni politiche ori-

ginate dal funesto principio della illimitata liberia umana
,
mentre fra lo-

ro si accaneggiano per aver il mezzo di padroneggiare a talento i miseri

popoli in nome ed a legge della moderna civilta
,

si mettono sempre
d'accordo per opprimere la Chiesa cattolica. Di questi ultimi giorni la Ca-

mera dei Deputati risuono spesso di Violent! diatribe contro i preti e

1' Episcopate ;
e i Ministri ,

facendo coro coi calunniatori rabbiosi
,
assi-

curavaao che avrebbero apertoT occhio
,

ferrea la mano
,
inesorabile il

proposito nel fare che il clero si piegasse alle leggi dello Stato, ossia

alia tirannide settaria. Furono percio spedite circolari ai Prefetti, in-

giungendo loro che debbano vigilare coo tutta sollecitudine gli andamen-

ti
,

i discorsi
, gli atti d' ogni nianiera dei preti ;

e coltone alcuno in fal-

io
(

s' intende che e delitto perfmo 1' allegare un' istruzione della sacra

Penitenzieria I
)
debbano rigorosamente adoperare i mezzi fiscali a ces-

sar lo scandalo. Cosi furongirati processi a due Vescovi r sol.perche nel

Tietare al clero.il parlecipare alia scismatica festa nazionale del 1. Giu-

igno ,
citarono ima istruzwne della .sacra Penitenzieria

;
e 1' Opinions, n.*

175, riferi quanto scriveasi da MondoTi alia Sentinella delle Aipi alii 27

Giugno, rispetto alia sentenza contro Mons. Vescovo di quella citta. Ec-

one le precise parole.

II Vescovo Fra Ghilardi fu da questo tribunale condannato in contu-

.macia alia multa di L. 500 e sussidiariamente al carcere per giorni 160,

per avere motivata ad una decisione della sacra Penitenzieria
,
non nw-

nrta del prescritto exequatur, la sua circolare, in cui proibiva ai preti del-

la DLocesi di prender parte alia festa nazionale. Ecco la liberta guaren-
tita alia Cbiesa, e in iscambio della quale certi politicastri o sleali o im-

becilli pretenderebbero, che il Papa abdicasse i.suoi diritti sovrani per

sottoporre il collo al giogo dei satelliti di Mazzini !

Di che per altro abbiamo una cinica professione, fatta dal deputato
Musolino nella Camera dei Deputati, senza che trovasse oppositori. Ecco

le sue, parole, ricavate :dagli'Ai u/f., N. 658
, pag. 2542, col. 3.

a E

tempo che la diplomazia sappia quali sono le concessioni che noi inten-

diamo fare alia Chiesa. E tempo ormai che dichiariamo, che noi conce-

diamo al clericato apostolico rom'ano quello che concediamo a tutte le

?credenze; liberta illimitata
,
ma indipendenza non mai; e bisogna che it

Parlamento si pronunzi decisamente in questa occasione, e stabilisca le

basi delle nostre future trattative rispetto a Roma
, poiche uaa volta ri-

.sciluto questo punto, le porte di Roma ci debbono e$sere inevitabilmente

aperte. .Quello che noi accordiamo agl' Israeliti
, quello che accordiamo

ai Yaldesi , quello che .accorderemmo ai Turchi se fossero yui, accorde-
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remo anche alia Chiesa cattolica, apostolica, romana; ma in quanto al-

1'indipendenza del clericato, equesta uneresia politica che noi dobbiafflo

respingere. Se lo stesso Re non e indipendente, come potrebbe preten-

dere di esserlo il Papa?
E dopo questo si troveranno anime sordide che osino oltraggiare il

Papa , offerendogli un grasso slipendio annuo perche si concilii con tal

genia diabolica? E .si osera fmgere una ingenua e pienissima fiducia

nella riverenza , nell'ossequio filiale, nella venerazione divota del Pie-

monte verso il Santo Padre, dove, per estremo di nefandezza, egli fosse

ridotto a condizione di suddito di Yittorio Emmanuele?

Ma v' e di peggio ancora. Trattavasi in Parlamento della votazione

del preventive, e della fiducia che avrebbesi nel Ministero
;

la qual fi-

ducia vincolavasi col patto di mettere in opera ogni macchina per usur-

pare Roma, spogliare il Papa e levarsi d'innanzi gli ostacoli frapposti

della Chiesa cattolica. Ed ecco un Ricciardi gridar alto quali mezzi sia-

no a cio piu opportuni. Qualunque prete diserti il campo di Roma, pro-
clamato sia nostro amico. Signori, abbiamo messa insieme in Napoli una

legione di disertori ungheresi. Questi disertori li riguardiamo siccome

nostri fratelli
,
c perche? Perche sono nemici dell'Austria. Ebbene, ri-

guardiamo come nostri alleati i preti tutti
,

i quali rinneghino Roma pa-

pale; facciamo di questi preti una nuova legione ungherese (Ilarita), la

quale ci sara utile, moralmente, almen quanto 1'altra. Ma soprattulto,

signori ,
stimoliamo i preti non solo, uia i ciltadini tutti ad opporre al

principio assurdo e bestiale della cieca fede, su cui e fondata Roma pa-

pale, il sacro principio del libero esame. Sara questa, o signori, la cata-

pulta piu potente (Si ride), che adoperare si possa da noi per isfondare

leporte di Roma.... Signori, io vorrei esser piu giovane e piii vigoroso r e

sapete perche? Per farmi eresiarca per amore di patria e di liberta (Ila-
rita proluncjata ). Io mi farei quasi antipapa per avere il piacere di sco-

municare Pio IX in nome dell'Italia tradita ! (Ilarita prolungata) .

Queste sono le precise parole registrate negli Atti ufficiali, N. 684 e

685, pag. 2648 e 2649. E cio che mette il colmo aH'infamia si e, che

quella congrega di onorevoli ascolto cotali proposte con accompagna-
mento di risa cordiali e con ilaritd prolungata. Ecco i campioni cattoli-

ci
, alia cui guardia certi soppiatti nemici della Chiesa e del Papato vor-

rebbero contidata la persona del Vicario di Gesu Cristo, e la tutela defla

spiriluale sua autorita e la sicurezza della piena sua indipendenza nel-

1'esercizio del pastorale ministero ! Or vadano e propongano al Santo

Padre di confidarsi alia lealta e devozione del Governo del Regno
d' Italia, rassegnandosi ai fatti compiuti !

5. A mettere vieppiu in rilievo lo schifoso cinismo con cui procede il

Governo italiano, a lavor del quale si consummano tanti buoni ufficii da
certi

potentati,chepurpretendono esser creduti spasimatiamatori ed os-

sequiosi figliuoli della Santa Sede, trascriviamo qui una circolare spedita
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da un cotal Prefetto piemontese ai Sindaci
, per cangiarli in spie e bar-

gelli all' uopo d' irapedire, che il clero cattolico possa firmare qualche in-

dirizzo al Santo Padre. Essa dice cosi. Signore. Sono assicurato che

Monsignore.... abbia intenzione di far sottoscrivere dal clero della sua

diocesi un indirizzo al Papa, pregandolo di non abbandonare il potere

temporale. Come non sarebbe difficile, che per sorpresa o subdole insi-

nuazioni si riescisse a carpire la firma di qualche sacerdote, ho creduto

prevenirne la Signoria Vostra, affinche eserciti la opportuna sorveglian-

za, e procuri d'impedire con tutta riserya la riescita di un intrigo, che

Torrebbe ordirsi contro i voti della intera nazione. // Prefetto.

6. Mentre cosi si vuol chiusa la bocca al clero, si prepara sollecitamen-

te la compiuta sua spogliazione ;
ed ecco per qual modo. Grandissirna

parte dei beni ecclesiastic! furono rubati ai legittimi loro possessori, e git-

tati in un abisso denominate Cassa Ecclesiastica, sotto pretesto di am-

ministrarli e ripartirli piu equamente a yantaggio del clero povero. Gran

parte delle rendite erano in questi anni divorate dalla sterminata falange

degli ufficiali amministratori
;
altra non piccola p,arte andava in prezzo-

lare malvagi preti, che corressero 1' Italia in ufficio di promotori dello

scisma
;
altra conveniente porzione erogavasi a stipendio di preti o apo-

stati o ribelli ai proprii Vescovi, rimunerando con la larva d'un caritate-

vole sussidio la loro tristizia, perche utile allo scopo del Governo. Ma
ora le casse dello Stato sono yuote; il deficit del solo 1862 tocchera i

500 milioni; ed oggimai non si sa piu come trovar denaro. Parecchi de-

putati cinicamente proposero di gittar nel crogiuolo quanto y'ha d'ori e

d'argenti nelle chiese e coniarne moneta. Se il bisogno della rivoluzione

lo chiedera, si fara anche questo; ma per ora si appagano d' altro spe-
diente meno radicale ma iniquissimo.

I fondi e i beni d' ogni maniera gia appropriati alia Cassa ecclesiasti-

a
,
saranno confiscati ed attribuiti in proprieta dello Stato

,
e dichiarati

feeni demaniali. Per compenso ,
cioe per salvare le apparenze del giusto

compenso ,
si daranno alia Cassa ecclesiastica tante Cedole dello Stato

quante ,
al corso corrente

,
saranno richieste per pareggiare il yalore

,

calcolato dalla rendita degli ultimi anni
,
dei beni rapiti. Ora

,
siccome

la rendita degli ultimi anni
, per la pessima amministrazione, tocca poco

piu della rneta di quella che se ne ritraeva in addietro
;
cosi

,
usando

qualche artih'cio per dare, durante pochi giorni, un alto yalore alle Cedo-

le dello Stato
, e un minimo yalore ai beni ecclesiastici

,
con alquanti

milioni in carta'si arricchira il demanio di quei beni
,
che saranno subito

Yenduti. Tale e il disegno gia posto innanzi nella Camera dei Deputati ,

e che prevedesi doyer essere tra poco effetluato. Quando le yicende po-
litiche avranno riyolto a poco men che nulla i fittizii yalori in carla, con

cui ripagansi i beni rubati alia Chiesa
,

il Clero sara altresi costretto o

a morir di fame o ad adempire i doyen d
1

un salariato dello Stato.
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7. Del resto s'intemle bene perche costoro stendonq eosj rapaci le raa-

iii sul poco che fin qtii
lasciarono al cleco ;

essi son ridotti agli estrerai ,

ne oggimai trovano piu che divorare nelle casse dello Stato, ne -sauna

come potervi derivare rivoli d'oro da sciupare a seryigio de'loro disegni.

Eccone le proTe ricavate dall' esposiziqne finanziaria falta dal Ministra

Sella, e disaminata dalla giudaica Opinione, N. 15*9. L' onorevole Mi-
nistro Sella ha esposto la condizione delle finanze dello Stato in tutta la

sua gravita. Egli ha scoperto dinanzi a noi una voragine, la qirale mi-

naccia d'inghiottirci, la voragine del disavanzo, che allargasi d' anno in

anno, se non provvediamo con sollcciti rimedi a colmarla. Per sopperire
al disavanzo del I860 ed a quello del 1861 si e fatto ricorso al credito

pubhlico, con imprcstiti dirctti, o con alienazione di rendita rimanente

delle nuove province. L' cmissione di rendita ha prodotto :

nel 1860 L. 376,780,916
nel 1861 547,510,161

II debito pubblico e quindi aumentato in due anni di L. 924,291,077
Che cosa rimane di questa somnia a diminuzione del disavanzo del cor-

rentc anno? II signer Ministro delle finanze ci toglie a questo riguardo

ogni speranza: non ne restera, secondo i suor calcoli, neppur un soldo.

Appena si potra coprire la deficienza anteriore al 1860.

Supposto quindi cio chee ben lungi dal vero che I'esercizio del 1861 si

chiudessc senza alcun disavanzo, come si sarebbe provveduto per I'eserci-

zio del corrcnte anno 1862? II bilancio presentato dal Bastogi si riduce-

va a questo; Spese: L. 840,131,378 86; Entrate: L. 531,285,006 84.

Onde il disavanzo prcvisto pel 1862 di L. 308.816,372 02.

II Bastogi rassegno i! portafoglio e uscid'uiiicio. Gli succedette il Sel-

la, che accetto quel bilancio, togliendo 1' impegno di recarvi ecqnomie.
Dopp averlo riraestato a suo modo per effettuare le economie, il risultato

fu di accrcscerc le spese di L. 126,766,019 86. Onde YOpinione rincalza:

Le spese del 1862 porlate a circa 966 milioni, mentre le entrate si va-
lutano 533 milioni, la deficienza del 1862 non sara quindi minore di

433 milioni. Ma le entrate reali corrispondcranno alle j)resunte? Se nei

1860 e nel 1861 i calcoli sono stati contraddetti da' fatti, non si ha egli

ragione di temereche anche nel 1862 abbia a succederelo stesso? Non
va certamente errato chi conghiettura che il deficit per quest' anno nel-

1' crario del nuovo veguo sara, di nientc meno che cinq.uecento milioni
di lire !

Da
cip

s' intende che i Depulati si sentissero punti da qualche deside-
rio di disaminare attesaraente tal bilancio prima di concedere al Mini-
stero la

facqlta
di riscuotere le imposte fino al termine dell'anno. Secon-

do i
principii costituzionali tal discussione doveasi fare 1'anno addietro;

c non se ne fece nulla
;
ma alia cieca, peggio che nei Governi assoluti, i!

Ministero riscosse, spese, sciupo cio che gli piacque, per facolta avuta-
ne, per tuttq

il primo semestre di quest'anno. Or trattavasi del secondo.
La Commissione propose di limitare il tempo, da concedersi al Ministero

per tal fine, a soli quattro mesi. II Minislero che ne sarebbe statq
in

grande impaccio , voile ehe gli si dessero tulti e sei
,

e per riuscirvi

gctto innanzi quella che dicono qmstiom diGabinetto, I deputati efebero

paura o d'uno sciogliraento della Camera o d'un mutaaiento peggiore nei
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nuovi Ministri , e si dettero vinti
,
lasciando ai present! piena balia di

riscuotere e spendere a lor talento. Ecco a che riescono in pratica le ce-

lebrate guarentigie costituzionali.

8. Del resto e gia passato in consueludine che nel Regno modello si

strappi un votp di tiducia al Parlamento e si aspetti a disaminare il bi-

lancio quando il Ministero ha gia speso un buon terzo di piu che non si

potesse riscuotere, anche dopo raddoppiati i balzelli
;
e quella che e una

delle piu sode fra le guarentigie vantate dai liberali, si riduce costante-

mente ad una tinzione o semplice formalita. Cosi accade pure della ri-

sponsabilita de' Ministri, del diritto di petizione, dell' uguaglianza di

.tutti innanzi alia legge, e simili; come pup vedersi dagli Atti ufficiali del

Parlamento. Le interpellanze riescofoo a diverbii indecorosi, e le leggi si

discutono a furia di clamori , quando vien fatto al Presidente di raggra-
nellare un numero bastevole di Deputati per le votazioni. A questo mo-
do furono sancite ntioye leggi; una delle quali per mettere alia merce
del Governo le opere pie e la loro amministrazione

;
un'altra per Je cer-

ne militari
;
una terza, yeramenle Draconiana, per armare di poteri am-

plissimi i Consigli di guerra contro i disertori e loro fautori : dove per
riguardo al clero fu decretato che le pene contro i preti , i qnali cpnsi-

gliassero od istigas&ero a disertare, fossero accresciute di due gr-adi.

Tra le interpellanze vogliono essere specialmen te mentpvate le se-

guenti: 1. Fu chiesto se fosse vero che trattavasi di spedire un corpo
di milizia al Messico per combattervi accanto ai Francesi. 11 Rattazzi

rispose che no; ma che dove il caso d' una ricbiesta di tal .genere da

parte della Francia si offerisse
, egli opererel)be in modo conlbrme agli

interessi nazionali. 2. Fu insistito per sapere se ;avesse foadamento la

voce corsa di pratiche per la cessione della Sardegna in compenso d'aiuti

da una Grande Potenza e per la soluzione della quistione romana. Fu
risposto alteramente che niente affatto. 3.* Fu incahato il Minisiero .a

spiegarsi intorno agli arrolamenti che faceansi in pubblico, e il lorosco-

po. Rispose Rattazzi di conoscere bensi il fatto degli arrolamenti
,
ma

non gli autori e lo scopo di essi
;
e che in ogni caso il Governo non per-

metterebbe spedizioni pericolose per lo .Stato. -4." Fu obiesto ragjone
dell'essersi consegnati all'Austria certi -emigrati veneli ; e il Pepoli nego
rotondamente il fatto.

Merita poi una attenta lettura il resoconto della tornata della Camera
del Deputati del 29 Giugno, in cui il garibaldino Rixio, con un lunghis-
simo discorso o si lascio sfuggire o proferi pensatamenle molte confes-

sioni importanti. Cosi,egli dimostro che il Garibaldi e uomo inetto in (po-
litica, e che percio avea ben fatto il Ministero a noa mandarlo a Napoli ;

che la Francia agogna certamente alia Sardegna ,
ma che il Piemonte.

,

non che la vogha cedere
, yuole anzi ^ripigliarsi il suo Tirolo meci-

dionale , la sua Svizzera italiana, la sua Corsica e la sua Malta ;

e che la rivoluzione non si fermera finche non abbia asseguito tate

intento. Aggiunse che la Francia sta, e dee stare a Roma, per assi-

curare il regno italiano dagli attacchi dell'Austria, e finche vi sia pericolo
di guerra eurppea; il qual pericolo durera iinche la Francw aon abfe
ottenuti i suoi confini naturali, eTltalia , pltre

ai menifcovati sworpossje-
dimenti di Malta, Corsica ecc., non al^bia ripigliaU) Veoezia, e 1 Jstria e

la Dalmazia. Che percio , per solo interesse della Trancia e dell' .Italia
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stessa, si mantienc il presidio francese a Roma, il quale vi dee rimanere

ancora buona pezza; ond' e inutile far chiasso per lo sgombero della

Capitale desiderata. Preziosissima fu poi la confessione che la spedizione

di Sarnico s'era impedita principalmente perche non si era in concio di

reggere alia guerra cpntro 1'Austria, per difetto di armata di mare
; poi-

che si hanno navi, ma non si aveano palle da caricarne i cannoni 1

II.

COSE STMANIERE.

FRANCIA. 1. Feste a' V, scovi reduci da Roma 2. Chiusura della Sessione

legislative 3. Spedizlone di rinforzi al Messico 4. Rapporto ufficiale

del Gen. Lorencez sopra il combattimento presso a Puebla.

1. Ci duole assai di non poter qui riferire distesamente, quali si leg-

fono
narrati in piii giornali di Francia

,
e segnatamente nel Monde dei

-7 e 28 Giugno e del 1. Luglio, i festeggiamenti con cui
furpno,

dai

popoli della cattolica Francia, ricevuti come in trionfo i Vescovi reduci

da Roma. A Belley, a Montauban, a Tolosa, a Besancon, a Nimes, a

Rennes, ad Auch, a Tolone, a Digne, ad Alby, ad Agen, ad Aix, do-

Yunque insorama giungeva unp
de' pellegrini Pastori, che avean fatto si

gloriosa corona al Papa nel di della Pentecoste, la ciita si mise a festa.

Moltitudini di piu migliaia di persone andavano loro inccntro, e spar-

gendo fiori, e gittando corone, ed acclamando a Pio IX Papa e Re, plau-
divano all'amato Vescovo, e in certo modo lo ringraziavanp d'avcr cosi

fortemente sostenute Ic ragioni della Santa Sede. Gli stessi giornali dei

nemici della Chiesa Romana guardarono tali manifestazioni popolari co-

me un solenne suffragio di adesione aWIndirizzo presentato al Santo Pa-

dre, ed una protesta di loro volonta che sia rispettata , mantenuta e di-

fesa la Sovrauita temporale del Papa. Di che non e a dire se i tristi sia-

no dolenti e irritati oltre misura. Ne discorreremo a miglior agio.
2. Yenne chiusa la Sessione del Senato e del Corpo legislativo subito

dopo che fu da questo esaminato ed approvato il preventive ;
al quale

intento erasi d'alquanto prolungata la Sessione stessa. Contrq j'espetta-
zione di molti

, in tal congiuntura non si fecero discussioni politiche rile-

vanti, e solo il sig. Giulio Favre parlo contro la spedizione del Messico ;

con che riusci soltanto a tirarsi addosso vigorose e calzanti' risposte del

sig. Billault, che furono da tutti approvate, qua.ndo sostenne che ad ogot
costo doveasi, or che la lotta s'e ingaggiata, affrontare qualsiasi cimento

per mantenere alta e gloriosa la bandiera francese. Delia famosa qui-
stione Romana niuno zitti

;
e si dice che il Billault abbia avyertito

chi

divisava di fame argomento d' interpellanze, che cio era inutile, ppiche
e^li

non avrebbe risposto altrimenti, che richiamando alia memoria le

dichiarazioni fatte al tempo che discutevasi \ Indirizzo. Onde s'infe-

nsce che, almeno per qualche tempo, si debba rimanere nello stato

presente.
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3. Con grande sollecitudine s' incalzava 1' apprestamento dei rinforzi

che, sotto il comando del Generate Forey, doveanp essere spediti al pic-
colo esercito del Messico ,

e i porti di Tolone e di Cherbourg erano in-

gpmbri di navi che dovean portare cola armi
,

soldati e vittovaglie. Ma
giunse in tempo 1' Ammiraglio Jurien de la Graviere

,
che fece sentire

quanto potea tornar funesta la fretta
, posciache al toccar terra in Vera

Cruz forse le centinaia e le migliaia d uomini avrebbero pagato con la

vita 1' ardimento di sfidarvi la febbre gialla. Oltre di che per una parte
le schiere del Lorencez non correano grave pericolo di essere sopraffatte
dai Messicani

;
e per 1'altra a nulla avrebbe giovato il crescerle dinume-

ro, poiche 1'imperversare quotidiano di sformate procelle durante la sta-

gione estiva, e Tintemperie micidiale del clima tino al Settembre, avrebbe
tolto il modp di operare alcun che di rilevante o decisive. Fu dunque
tolto il partito di

spedire
subito un nerbo di 2 o 3 mila tra zuavi

,
cac-

ciatori ed artiglien, che scenderanno all' Isola di Guadalupa per istarvi

pronti ad ogni chiamata del Lorencez
; gli altri aiuti andranno a poco per

volta, sicche al cominciare dell'Ottobre si possa rompere guerra grossa 3

risoluta.

4. Intanto giunse, e fa pubblicata nel Moniteur del 1. Luglio la rela-

zione ufficiale del Generale Lorencez sopra il fatto d' armi avvenuto il 5

Maggio presso Puebla, dove all'assalto delle alture di Guadalupa i fran-

cesi toccarono i danni da noi mentovati nel precedente quaderno. Tal

relazione melte in chiaro quanto fossero false le novelle, che lo stesso

Moniteur avea sqpra quel fatto riferite altra volta. Imperocche non fu

gia una improvvida precipitazione di qualche centinaio di zuavi
, quella

che li spinse a farsi macellare dai Messicani sicuri dietro i loro baluardi
;

ma fu un attacco in regola, comandato dai Lorencez in persona, ed effet-

tuato da tutto il piccolo esercito, e con perdite assai piii gravi che non
diceasi. II Lorencez, ingannato da chi gli affermava che, al suo primo mo-

strarsi, la citta di Puebla si sarebbe levata a favor suo ed ayrebbegli la-

stricata di fiori la via ad entrarvi, nios|g
fin sotto le batterie delle for-

tezze che la difendono. Quivi si ordinofirattacco; lo comincio, senza al-

cun
fruttp,

con le artiglierie di campagna ; quindi spinse aH'assalto i zuavi
ed i cacciatori, che furono ributtati, con mqlta uccisione dall'una e dal-

1' altra
parte, dopo che i francesi aveano gia aperte alcune posterle e

scalati i parapetti de' bastioni. 1 Messicani, favpriti
da un orrendo tempo-

rale e dalla pipggia che diluviava, ebbero la vittoria.

I Francesi in buon ordine dovettero ritirarsi
,

ne il nemico li insegui.
Perdettero 177

upniini tra
mprti e spariti, dei

quali
15 erano ufficiali;

ebbero inoltre feriti 20 ufficiali e 285 tra sottoufficiali e soldati, e qualche
decina di prigionieri. Continuando la ritirata verso Orizaba non furono

molestati; ma riportarono alii 18 Maggio una bella vittoria quando un

battaglione del 99
, mandate in soccorso del Gen. Marquez messicano

che parteggia pei francesi e loro conduceva 2000 uomini di cavalleria ,

scontisse valorosarnente le truppe d' un Generale del Juarez che loro si

attraversava
;
e loro fece 1200 prigionieri ,

uccidendone un 150, oltre a
250 feriti. Gli Ordini del Giorno del Lorencez dimostrano con tutta evi-

denza che i Messicani sono pressoche concordi in resistere aH'invasione,
che si battono tleramente

,
e che sono prette illusion! quelle con cui il

Generale Almonte diede a credere, che quei popoli smaniavano di met-
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tersi alia discrezione dei Frances! per averne leggj e Governo. L' inde-

fnazione
de' soldati francesi per essere stati cosi ingannati era tanta, che

AlmoDte dovette andarsene via dal loro campo. Ora il Lorencez
,

forte-

mente circondato di trincee su quel d'Orizaba, aspetta rinforzi e stagione

opportuna per compiere 1'impresa.

IMPSRO DI RUSSIA.. 1. Incendii e moti seltarii in Russia 2, Atlentato contro

il Generate Liiders a Yarsayia 3. Arrive del Gran Duca Gostantino;
viene ferito d'un colpo di pistola 4. Indirizzo dato alia corrispondenza
del clero cattolico con la Santa Sede.

1. Gli spayentosi
incendii , che nella sola Pietroburgo cagionarono

danni calcolati a un dipresso per 200 milioni di rubli, si allargarono a

Mosca, a Mohilew ed a gran numero d' altre citta tino ad Odessa, con
tanta rapidila ed uniformita di modo e di risultati, che e impossible non

iscorgervi 1' opera d' una setta che si yale di tal mezzo per diffondere

1'agitazionee il malcontento contro il Goyerno accusato di non sapere

porre riparo a tali eccessi. Intanto si e gia. ottenuto che una crisi finanzia-
ria, come ia chiamanp, metta in iscompiglip il pubblico mercato e la

Borsa. Molti banchieri fallirono; le sociela di assicurazione restano inca-

paci di pagare ;
le grand! manifatture parte distrutte, parte chiuse da' loro

padroni royinati da altri incendii, gettarono sulla yia migliaia di operai
affamati. Lo scoraraento e la cpnfusione cresce. Lettere anonime dirette

agli amministratori delle fabbriche dello Stato, gia loro denunciarono la

distruzione, e parecchie solo per gran yentura scamparono ai tentatiyi

fatti per incenqiarle.
2. A Varsavia fu scoperta una delle maaiere con che si seminaya la

cprruzione fra le truppe, a cui spacciayansi stainpe prpyocatrici
a sedi-

zione. Un colonnello e parecchi uffiziali creduti complici furono arrestat!

e dal Consiglio di guerra dannati a raorte. II Gen. Liiders chiese a Pietro-

burgo come dovesse goyernarsi co'condannati. Gli fu risposto: Fate voi.

Egli segno la sentenza di morte contro parecchi, che furono fucilati,

mandando gli altri in Siberia. Pochi di appresso, la mattina del 27 Giu-

gno, mentre staya nel Giardino Soxon in mezzo a una folia di persone
che vi traggono a here certe acgue mineral! ,

di dietro ad un cespuglio
fu sparato contro lui un rolpo di pistola, e la palla, entrando nel collo a
un pelo dalla giugulare, gli usci per la guancia dalla parte ppposta,

ca-

gionandogli una i'erita che sulle prime parve leggiera , poi s' aggravo, e
lo costrinse a smettcre il comando dell' esercito, rimanendone in perieolo
della vita. L'assassino scampo e rimase ignoto ;

ma dalle circostanze s' in-

fcriscc che fosse un militare russo, complice forse e yindice dei puniti
cospiratori.

3. Pochi giorni apprsso cioe il 2 Luglio giunse a Yarsayia il Namiesl-
nick Gran Duca Costantino, e il

telegrafp annunzio che il popolo avealp
accolto con fesleggiamenti pieni d' entusiasmo. La sera appresso egli si

condusse al teatro, dove tutto si passo lietamente
;
ma in quella che il

Gran Duca uscendone staya per metiers! in carrozza, un colpo di pistola
tratto, a quanto dicesi, daun settario polacco, lo feri alia spalla. L'assassi-
no fu subito arrestato. II Gran Duca, scampato con leggiero danno al tri-

sto attentato, nel ricevere il Clero e le autorita del distretto di Yarsayia
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dichiaro che egli non imputerebbe mai al popolo polaccp quel delitto; ma
che quandp pure 11 popolo, per ipotesi, ne fosse

rep, egli non cangerehbe
nulla a'suoi disegni per promuoverneilbeneela felicita. Altrettanto fudi-

chiarato uflicialmente nella Gazzetta di Pietroburgo. Onde giova sperare
che per tali fatti non abbia a patir detrimento la miglioria mile e politi-

ca gia cominciata nelle sorii di quel Reame.
4. Per cio che riguarda la liberta religiosa de'cattoliei Polacchi,il par-

tito preso da]
Governo si scorge da cio che il marchese Wiclopolski, fa-

cendo le veci del Liiders Luogotenente reale, dichiaro nel)' aprire le tor-

uate del Consiglio di stato. II diario ufficiale di Varsavia del 1. Luglio
cosi riferisce le sue parole. Quanto alia corrispondenza fra il clero cat-

tolico e la S, Sede, fu rimesso in vigore il regolamento che si osservava

prima nel 1845. Cotali corrispondenze, dopo essere state presentate al

Luogoten-ente dell'Imperatore, saranno direttamentetrasmesse da lui alia

Legazione imperiale di Roma. La stessa formalita sara osservata per la

trasmissione degli atti-. del-la Santa Sede al clero di questo paese, eccet-

tuate pero le questioni importanti che saranno sottoposte alia decisione

dell'Imperatore. Fu egualmente fermato che il Ministro dei Culti m*mai
non frapporra piu ostadbli alia conyocazione dei sinodi, dopo aver sopra
cio trattato con. le-autoritflb

COSE.D'OKIENTE. l..lnsurrezioni nella Turchia Europea 2. Guerra col Mon-
tenegro 3. Conflitti e bombardamento a jBelgrado"; armameino del

Serbi 4. Moti ne' Priricipali Danubiani; assassinio del ministro Catardji.

1. Le speranze che avea destato di se il nuoyo Sultano Abdul Aziz nel

suoaYYenimentoaltrono imperiale non tardarono a dileguarsi ; poiche egli
si diede a seguire le orme de'suoi predecessor}. Vendette Yharem del fra-

tello Abdul Medjid; ma per istituirsene uno nuoYO e costosissimo. Man-
do mettere all'asta pubblica gran cumuli di gioielli ed ornati muliebri e

balocchi preziosissirai ; ma il danarp, invece di essere spesp in pagar le

truppe che da due anni aspettaYano il loro soldo, fu sciupatp in cqntentare
adahsche e favoriti. L'esercito continuo a restare senza stipendii ,

senza

munizioni
,
senza YettOYaglie, abbandonato alia merce dei Pascia

,
in

istato di dissoluzione. Quindi non e a stupire se d'ogni parte sembra ora

imminente Tinsurrezione contro il fiacco Governo di Costantinopoli sprov-
Yeduto d'armi e d'erario

per tener testa a chiunque prpyisi
ad attaccarlo. Da

piu d'un anno 1'Erzegovina insorse contro il dominio turchesco; parecchi
Pascia si

succedetterp nell' incarico di domare i ribelli senza Yenirne a

capo. Imperciocche i soldati ottomani
,
mezzo inermi

,
senza soldo, co-

stretti a campare d'angherie, d'estorsioni e di rapine, sonp prontissirai
alia marcia contro Yillaggi indifesi da saccheggiare ;

ma di mala YOglia
si muovono e prontamente danno Yolta in fuga quando sono condotti ad
attaccare un nemieo risoluto a combattere. Di qui le continue disfatte dei

Turchi nella guerra contro 1'Erzegovina.
2. Questa ricevea pure alimento daH'indomito Montenegro ,

che r
yantando ognora la sua neutralita

, sottp
mano spediya agli insorti di

buoni rinforzi d'uomini ed'armi, ed offeriya
loro sicuro asilo quando per

ayventura, sopraffatti dal numero, erano in bisogno di ritirarsi. Fu spe-
dito Omer Pascia che minacciosamente si presentasse alle porte del-
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Montenegro per intimare che si cessasse; ma il Principe Nicola, sorretto

da poderosi consigli d'Europa, levo alto la voce a querele contro le in-

giuste esigenze dei Turchi ,
e respinse fieramente un ultimatum appre-

standosi alle difese. L'esercito turco entro da tre parti e supero le resi-

stenze in alcuni punti piii deboli. Ma giunto agli erti dirupi in cui sta-

vano asserragliati i Montenegrin} ,
non pptendo per quelle vie ingombre

ad arte di macigni ,
trarre seco ne le artiglierie ne il necessario corredo

di guerra, si trovo debole all'assaltp
e dppo gran carneticina fu disfatto e

dovette cercare scampo in una rapida ritirata.

3. Mentre cosi procedeano infelicemente le cose nelle province occi-

dentali, un grpsso guaio sopraggiunse pel Gpverno turco in Serbia, dove

gia da pezza i paesani guardayano assai di mal occhio gli occupalori
delle fortezze. A Belgrade per isventura un Turco uccise un

fanciullp
cri-

stiano ;
di che la citta tutta in breve si

leyo a romore. I Turchi, minac-

ciati di strage, ripararono alia fortezza
;

i Serbi ye'gl' inseguirono. II

Pascia, che la cpmandava, si pose in pronto alia riscossa
,
e rispose alle

fucilate con la mitraglia. Allora i Serbi si diedero davvero a cingcre come
d'assedio la fortezza, e questa prese a bombardajje la citta. S'interposero
ufficii de'Cpnsoli stranieri a sedare quelle jre, tf<fii pattovita una tregua.
Ma il Principe Michele di Serbia ora esige, dice6i, lo sgpmbero dei Turchi

dalle fortezze
,
con la giunta che sia demolita quella di Belgrade. A Co-

stantinopoli non si vuol piegare a si umilianti esigenze, ma si condiscese

/i richiamarc da Belgradp il Pascia bombardatore. D' altra parte i Serbi

fanno grossa levata di milizia e s'armanq, risoluti a spacciar per sempre i

Turchi dalle loro terre.

4. E non e
p!a

credere che dove la guerra scoppii davvero
,

i Serbi

rimangano soli a condurla. Che i Principati Danubiani
, dopo strappato

alia Sublime Porta il firmano della loro unione amministrativa sotto il

Principe Cuza, ppco si brigano di conservare
}' apparenza di suggezione

all'alto dominio di
Costantinopoli.

A cio si aggiunga il dimenarsi che cola

fanno gran turbe di fuorusciti
speditivi

dai condottieri delle rivolture

itahane ed
un^heresi, per istarvi pronti a cogliere il destro d' una inva-

.sione in Transilvania c nell' Ungheria. II Goyerno Rumeno forse non e

complice di codesti settarii
,
ma deve piegarsi alle influenze francesi e

jusse, ne pup essere al tutto libero di governarsi, come forse yorrebbe,
.per 1'impaccio che gli danno le sette anche cola sfrenate e minacciose.

Difatto il di 20 di Giugno il Ministro Catardji , inyiso perche fermo nei

principii d'ordine, cadde vittima del sup coraggio in resistere ad un ec-

esso. Egli s' era opposto alia celebrazione del 23 Giugno ,
come festa

.nazionale, perche in quel di nel 1848s'era commesso un attentato contro
il Capo dello Stato. Appena uscitp

dal Parlamento, a breve tratto di la,

sulla pubblica via un assassino gli sparo addossp una pistola a brucia-

pelo, e lo stese mprto sul colpo. L'assemblea legislativa gli decreto onori

iunebri, e il Principe Cuza
,

scrivendo alia desolata vedpva di lui
,
non

dissimulo che il grand' uomo di stato era vittima delle piu abbominevoli

passioni politiche. Ora fu bandita la Dittalura
per

sei mesi
,

conferita
dall Assemblea al Principe Cuza per rassicurar 1 ordine.

In tale stato di cose ogmm vede a qual parti to possa essere ridotto
1 impero turco. -#
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Anonimi e pseudonimi raro e die ottengano da noi adequata ri-

sposta , per mille ragioni notissime a quanti sanno come si vive in

societa
;
alle quali gli scrittori di un periodico un'altra ne debbono ag-

giungere, risultante dal dovere di non infaslidire i lettori con inezie

e quistioncelle remote da ogni pubblica rilevanza.

Ma quando solto il velo di firma ignota la materia si presenta con

tali forme, che possano degnamente richiamare gli sguardi dell' uni-

versale ; allora, anche senza conoscere 1'autore, ci facciamo un dovere

di soddisfare alia domanda. Ed una appunto di queste savie domande

ci viene proposta nella lettera seguente, firmata un Parroco di Lom-

bardia: il quale, chi ch' egli si sia, e certamente uomo di gran senno

e possiamo aggiungere di sana dottrina. Giacche sebbene nel pro-

porre le sue difficolt^i usi ragioni gagliardissime, se non altro per la

forza di discorso con cui sono proposte ; pure da a divedere tutt' al-

tra essere la sua persuasione, e le difficolta esporsi da lui
,
anzi per

provocare una nostra confutazione , che per innestare altrui simili

convincimenti.

Gradisca egli dunque i nostri ringraziamenti per Y amorevolezza

con cui ci parla: ma ci permetta di dimenticare, nel rispondere, il

carattere e la dignity dell' interrogatore, e di indirizzare il discorso

ad uno qualunque dei noslri lettori, fra i quali si trover^t purtroppo

Serie Y, vol. Ill, fasc. 297. 17 17 Lvgllo 1 862
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chi sottoscriverebbe con pienissima buona fede quelli, che dal Parro-

co stesso vengono detti sofismi e fallacie.

Accomiatatici cosi dal vero autore delle interrogazioni, ne trascri-

veremo pel nostri lettori il tenore, dividendolo nelle parti, di cui si

compone. Egli incomincia dal rimproverarci il niunconto in cui ab-

biamo tenuto la famosa formoletia del Conte di Gavour : LIBERA CHIESA

IN LIBERO STATO, la quale, dice il Parroco
,

esercita pure tanta in-

fluenza ,
molti illudendo e onesti di cuore e non ottusi d' intelletto.

Giustificando poi questi dabbene illusi ,
a due specie di argomenti

principalmente ricorre: 1. Ad argomenti intrinseci, dedotti dalla

necessita delle cose: poscia 2. ad argomenti estrinseci, dedotti

dall'indole dei tempi e dagli esempii dei popoli.

Nel rispondere terremo noi pure lo stesso andamento, giustifican-

doci prima del nostro silenzio : poscia esaminando la formola e nel~

1' intrinseea sua coerenza e nelle estdnseehfl ragioai o politiche o

storiche, Incominciamo dalla quisii0ne pregiudiziala, cosi proposta

Jail' egi'egio scrivente.

Se 1'essere stato uno dei vostri lettori piu cosianti e piu affezionatl

e diro anche de' vostri ammiratori, puo darnai cmalche diritto alk vo-

stra sofferenza, io ho una quistione, die a nae non pare di peco mo-

mento, da muovervi. Perche non avete sinqui direttamente e di pro-

posito imjHignata la formola
,
tanto messa in voga a' di nostri

,
di

Chiesa libera m libero Stato ? Forse parve a yoi cosi evidenteniente

assurda, da non meritare allro che qualche sferzata cosi di passaggio r

che ne moslrasse rimpossibiftH. Eppure io vi assicdro che dovendo

per ragione del ministero sacerdotale, che esercilo, aggirarmi fra

persone di niondo di ogni sorta
,
ho trovaio e troTO di quelli che

si chiamano cattolici
,
uomini di studio

,
avvocati , professori e per-

sino qualcbie mio collega ,.
i cpiali tittli eolta miglior fede del mondo

si dauno a credere che nell'attuazioae di quella fonnola e riposta la

pace tra la Chiesa ed il secolo, la concordia della civilta colia reli-

gione, la panacea di tuiti i mali presenli ,
la prcservasione di tulti i

possibiii aTvenire.

No mancano ragioni , o se velete
, soffeml, che loro lo persua-

dam*.
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Facciamo qui sosta un momento, lettore
,
e prima di ascoltare le

ragioni in favore della formola, riconosciamo senza dissimulazione la

nostra colpa. Sissignori : la cosa sta proprio cosi : mai non avremmo

sognato die a mezzo il 1862, in Italia, uomini periti e sinceri potes-

sero dare qualche importanza A quella formoletta
,
a quel giochetto

di parole, che con una puerile antitesi di yoci equivoche tenta can-

cellare le sanguinose pagine della stoiia contemporanea, e pagare le

tante perdite della patria con quatlro vocaboli, che appariscono deri-

sorii a chiunque ha fiorellino di senso comune.

Dura vi parra forse questa impulazione, giacche niuno ignora,

parto del Piemonte non essere la famosa formola: anzi essere com-

parsa suli' orizzonle politico per opera d' ingegni straordinarii e di

zelanti cattolici. Ma niuno ignora del pari le energiche proteste, colle

quali quei cattolici ferventi ricusarono ogni complicita, rigettando il

senso e molto piu 1'applicazione che si voile dare alia formola in Pie-

monte. A noi non tocca farci ne interpret!, ne malle-vadori del primi

Inventori della formola, bastando il poco, che qui ne abbiamo accen-

nato , per separare interamente la causa di quei cattolici francesi

dalla causa degli empii suoi propagatori piemontesi. Ouando i primi

la pubblicarono, poterono se non altro essere gabbali dai vocaboli,

mentre taceva tutta 1' esperienza, che e finalmente la gran maestra

del senso comune. Ma dopo che Tesperienzahaparlato,qual e quel-

V intelletto, sia pur volgarissirno, che possa illudersi?

Di gratia, lettore, rifletteteci un sol momento, formandovi ipoteli-

camente la seguente immagine. Supponele che all'uscke da un Gaffe

liberalesco, da una Scuola, da un Circolo popolare un dabben uomo,

Don privo di senno, ma pieno il cervello delle nuove idee di liberta

che udi pocanzi vaiitare, entrasse in una famiglia di galantuomini di

sua conoscenza : e che al primo ingresso gli si faeesse incontro il padre,

raccontandogli come un figlio discolo fuggito dalla galera e rientrato

pocanzi con un branco di quei condannati nella casa paterna, tutto

metle a soqquadro ; a chi ne da, a chi ne promette ; qua ruba la cas-

sa, la vuola la cantma : letti e stoviglie, tolti all' uso dei domestici,

servono a quel branco <ii malandrini. All' aspetto di tanto disordine

qualunque fossero in lui le preoccupazioni liberalesche
, chi puo
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dubitare che si volgerebbe a quel figlio snalurato per tornarlo a sens!

di umanita? Or supponete che per giuslificarsi io sciagurato gli ri~

spondesse:
e clii da noia alia famiglia? Sono io forse ancor mino-

renne, che non possa muovere un passo senza 1'autorita paterna? II

papa faccia liberamente cio che piu gli piace : ma lasci a me pure

la mia liberta e non pretenda ricondurmi nel carruccio. Che dire-

ste, lettore, di tal risposta? Temeresle forse che gli altri figli si la-

sciassero persuadere di poter vivere in pace con quel galeotto, per-

che egli ha ridotta in formola la loro liberta? vi mettercste a fare

un' argomentazione per dimostrare che il ladroneccio di quei malan-

drini non e compossibilc colla pace della famiglia, e che liberta dei

malandrini e liberta del capo di casa non possono convivere sotto

Io stesso telto? Oh davvcro ! Chi assumesse a perorare cotesta causa

parrebbe a voi aver voglia di sprecare il suo fiato.

Or bene tale conto die Io stesso giudizio avremmo portato noi di

noi medesimi, so avessimo dato qualche imporlanza al lucicchio di

cotesla formolella nelle condizioni presenti. Come! Dall'un capo al-

Faltro dclla penisola corrono decreti e sgherri incarnerando i fondi,

rubando gli argenti ,
incalzando profughi i religiosi , incarcerando

Vescovi e Cardinal! : e tutto cio al grido di libera Chiesa
;
e un uo~

mo, anzi un crisliano
,
un cattolico

, veggendo lutto cotesto strazio
,

ancor non intende che cosa sia la libera Chiesa in libero Stato? Ma

Dio buono ! Anche il cane del pagliaio , anche le galline del pollaia

in quella disgraziata famiglia, contemplata pocanzi, avrebbero preso

in orrore la novella liberla : e in Italia molti cattolici e avvocali e

professor! c preti pcrfino ,
lutti colla miglior fede del mondo sperano

da quel giochello di parole la pace, la panacea dei mali presenli ,
la

preservazione degli avvenire ? Gonfessatelo ,
leltore

, se troppo fi-

dammo nel senso comune di cotesti italiani, la colpa non fu tulla

nostra : mai non avremmo creduto che, parlandosi di Chiesa ,
fosse

necessario un sillogismo per dimostrare cheesilio, catene, confische,

scquestro delle carte di Penitenzieria
,
orecchio dei poliziotti al Con-

fessionale, cuochi e bifolchi chiamati a sentenziare contro il Vescovo-

di fede e costumi, meritassero il nome di liberla della Chiesa.
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Qui peraltro ci preoccupa il nostro impugnatore verso il fine della

lettera colle parole seguenti ,
che noi qui trascriviamo per non aver

poscia a lornare sopra questa materia.

Ne niuno dica che quel principio venga ora in Italia conlrad-

detto dal fatlo : perocche, diamo pure che sieno state commesse al-

cune violenze deplorabili ;
chi vi ha che non vegga che lo stato pre-

senle di cose non e altro che uno stato di transizione, come dicono,

e quindi momentaneo? Sono stati slurbali dalle loro Sedi alcuni Ve-

scovi ed alcuni Religiosi : ma questo debbe recarsi non alia volonta

di chi ha proclamato il principio di Libera Chiesa in libero Stato,

ma piuttosto alia necessita d'impedire le trame e le cospirazioni di

chi non voleva che quel principio si proclamasse. Se i Vescovi 1'a-

vessero acceltato ,
ed acceltato con sincerita ,

il Governo italiano

avrebbe steso a tutli queH'amorevolezza, che dimostro a quelli che

furono piu leali. Un Governo forte ed imparziale non poteva permet-

tere che alcuni citladini, abusando della loro autorita, contraslassero

ad un desiderio che era di tutti gli Italiani. Sono stali disfatti alcuni

Conventi : ma chi non sa che, in tempi di guerra, non si puo guar-

dare cosi per sottile ad ogni cosa ,
e che ogni condizione di persone

e chiamata a piu o meno gravi sagrifizii ? Come la necessila della

guerra impose a tanti secolari il sacrifizio degli averi
, degli impie-

ghi e sino della persona esposta sui campi di battaglia, cosi richiese

che alcune Comunita religiose si disagiassero alquanto e si restrin-

gessero nell'abitazione. L'indipendenza della patria ,
il risorgimento

dell' Italia, la sua rigenerazione non e cara neppurc a queslo prezzo.

Mollo piu che unita che sia una volta 1' Italia , e rappadficate le di-

scordie che gli antichi partiti le tengono ancora vive nel seno, que-

sto stato di cose, che puo parere violenta, debbe cessare. L' Italia

che e cattolica e che vede di buon occhio la Chiesa
,
sara contenlis^

sima che ella insegni ai popoli la sua doltrina, amminislri i suoi sa^

gramenti, ispiri lasuacarita: mentre lo Staio, libero dagli stranieri^

forte della sua unita, attendera al progresso, airincivilimento, al ben

essere degli Ilaliani.

Cosi il parroco lombardo, le cui ragioni possono compendiarsi nelle

due seguenti.
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1. Se lo State strazio la Chiesa, colpa fir della Chiesa che si op-

pose alb Stato (alto Stato diciamo e non agli Italmni, II che sarebbe

assurdo : giacche di che altro si compone la Ghiesa italiana, se non

d'lfallam?).

2. Se la Chiesa e un tantino malmenata transitoriamente, ella dee

rasscgnarsi , perche siamo in tempi di guerra.

Rispondiamo alia prima proposizione. La quale con molta accor-

lezza venne dal buon parroco rimandata all' ultimo
, per separarla,

quanlo piu potesse, da quell'esordio, la cui vicinanza 1'ayrebbe resa

ridicola ad ogni lettore. Gostretti noi a ravvicinarla per non ripetere

le stesse cose indarno, chiederemo licenza a chi proponesse la diffi-

colta di ridurla alle comiche sue sembianz.

Si stava perorando in favore della libera Chiesa in libero Stato : a

deridere cotesta buffonata sorg-eva il senso comune additandoci la

liberla della Chiesa ilaliana, compendiata in conflsche, catene, car-

ceri e poliziolli. Oh, risponde Toppos-itore, colpa vostra, del YO-

stro clero
,
dei vostri Vesco\i, se il Goverao dovette perseguitarli.

E perche non si acconciarono a cio che il Governo bramava? -

(Hi questa e bella davvero ! Libera Chiesa vuol dimque dire schia-

va, obbediente del Governo : liberissima in tulto, purche il Governo

le comandi! Se questo e il vero senso della formoletta, voltatela di

grazia in lingua italiana, e sappiano tutti i cattolici della penisola che,

quando sara libera la Chiesa in libero Siato, toceheii al Governo dei

laid spiegare la scriltura ai predicatori . la morale ai parrochi , i

casi di coscienza ai confessori : e il libero clero sara ridotto o coi

pastori anglicani a dipendere da una donna
,
o coi Papi di Russia a

render con to della fede, della coscienza, della vocazione, alia sciabola

di un generate di Cavalleria, o forse anche da un ambasciatore ebreo

divenuto presidente del gabinetto, o daun Grand' Oriente massonico

divenuto Ministro dei culti. Se una tal liberta della Ghiesa e grata agli

Italiani non occorre altro
;
che de gustibm non est dispittandum.

Questa prima ragione ,
come vedete

,
difende la formoletta

,
di-

struggendone uno dei termini
(
Chiesa libera

}
: e vedremo fra non

molto esaminando le ragioni , logicamente necessaria essere cotesta

distruzione
, perche la formola e conlradditloria

;
e i due termini di
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una conlraddizione nonfpossono coesistere. Ma di questo diremo fva

poco : prima esaminiamo la seconda conferma.

Vi lagiiale, dicono, di qualche dislurbo
,
che :soffre la Chjesa.

Ma di grazia dfletlete che coteste deplorabili yiolenze sono transito-

rie, necessade in imo Slato di Iransizioae: che yiviafflao in tempo

di gucrra, la qiiale anclie- a ,lanlHaici impose,inesorabile il saeritizio

degli a\eri
, d^gli impieghi ie perfino delle persone : che , passalo il

paposisaao, :la Ghiesa potra ricuperare cio che oggi ha perduto.;Ia-

somma (e questa e poi 1' ultima eonclusione) persuadjelevi die se la

pubblicazione della formola fu seguita da tanti malanni per la Ghiesa,,

larcolpa noo e della formola , ma si del ,non essersi fmora ese-

guila. -

ie della notjaia ! , Anchye questo :ha la sua importauza per giu-

formola. Prima abbiamo.saputo ohe.se la formola non ha

,pr*)d0ito igran bene, la colpa e stata dei Vesco\i che si.sono credull

liberi davvero ,nel governare la Chiesa. Adesso .sappiamo che .se.I

CattolicMiannordovuto.palire qaalche di&turbo, la eaiisa e jl .non es-

ssrsi fiaora applicata la formola per la xiifficolta dei tempi. .Gon quq-

ste due.risposte si \iene inrso&tanza a dire che la farnosa .formoleUa

si applichera qtiaado H'Ooverno yorra applicarla : e che il GoveuiiiO

mai lion vorra applicaula,:se non quando i -Vescaxi si .rassegneraniv)

alia schiavitu.

Tal e 1'ultimo c^trulto sostanzialadi quel proemio, m\
T

\icinato eolla

coiiclusioire. Ma, oltre Ja sostanza dell' aifgomento, ben pno medtare

la vostra attenzione 11 eomplosso delle fcasi, jn^ui \iene racchiuso.

E prima dituMo quella leggerezza, con CHI 11 bai'baro.slrazio^ella

Ghiesa >italiana A;iene rappresentato come una bagafctelki. Qualche

escoyaailojataiiato dalla-sua.sede ;
e le sedi o ^vacanli o \edpve sono

yOrmaiipressoad^SO
1

! Qualcke clauslrale dov^ette dis<igiai-si alquaalo

fi,.ristiinger;si,iiell'a(bitazij9ne ;
CfSono eentinaia di comunLla.o4isperse

( i-"'-*

'

,' ivWi'-
'

'"

ir*^
' '

*

'

r^ : - ; ?- .->

1 Veggasl tra gli altri il N. 113 AeWArmonia del giorno 13 Maggio 1862,

nel quale ,
chi lo bramasse

, trovera qualche schiailmento Intorno alle per-
csecuzioni del clero : e pochi numeri appresso* la lettera samTnaTnTit auto-

revole del Vescovo d'Avellino, che ne fa dogtianze scriyendo all'Episcopato

Napoletano.
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o costrette a patire la fame , implorando per non morirne
,
la carita

del fedeli! E tuttocio per qual necessita? La guerra senza dubbio

ha le sue : ma la guerra e finila e gli strazi e gli spogliamenti con-

tinuano. E poi che ha che fare la guerra coll' imprigionamento dei

Prelati? colla persecuzione del Clero? collo sperpero degli Ordini re-

ligiosi? Poco durera una tal condizione A buon conto ella dura

o piutloslo ella va peggiorando da 12 anni, ne veggiamo apparenza

di termine. Ma fosse anche \icino il termine, ogni strazio non neces-

sario e tirannia ;
e mal promette dell' avvenire la volonlaria tirannia

del presente.

La Chiesa potra riguadagnare in appresso Bella ragione!

Rubarle quel ch' ella possiede ,
lasciandole speranza negli aequisti

possibili. E se voi le rubate quel che ha di presente, quale guarenti-

gia le date di cio che possedera in futuro? Ma chi tiene questo lin-

guaggio alia Chiesa suppone che tutto 1' interesse per lei stia nei be-

ni e nelle ricchezze. Certamente anche qucstc sono necessarie come

mezzi o stromenti. Ma cio che alia Chiesa sommamente importa, sono

le anime riscattale dal sangue di Crislo, e dall' empiela libertina git-

tate in balia del demonio
,

e i principii di liberta vera ossia della

libera azione del bene
,
donde solo deriva ogni salvezza sulla terra.

Or le anime se oggi si perdon.o , polranno piu ricuperarsi? Altre se

ne acquisteranno, ma quell e che vanno pcrdulc son perdute per sem-

pre. I principii poi, alterati che siano in un popolo e soprassemina-

tayi la zizzania deH'ineredulita e del mal costume, per quanto tempo

continueranno a fare strazio della popolazione?

Da tuttc quesle considerazioni torniamo, lettore, altema principale,

11 quale era di giuslificare il nostro silenzio passato, rispelto ad una

formola, che credemmo non dovere illudere se non chi yuol essere

illuso. Ora peraltro, poiche da persona si savia siamo assicurati die

molti ci si gabbano, diamo pur mano a questa discussioncella e ten-

tiamo di soddisfare la domanda dell' egregio parroco, col metlere in

chiaro le fallacie a cui la formola vuole appoggiarsi.

Queste, come dianzi dbbiamo clello, possono ridursi o ad argo-

menti inlrinseci o ad estrinseci.
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Due sono i primi ,
Iratti , uno dalla natura del dovere rcligioso,

affare , dicono ,
lutto individuale

;
1' allro dall' indole dell' autorita ,

naturalmente propensa a tutlo invadcre, tutto dominare. Udiamo in

primo luogo come parli la lettera interne all' individualismo della

religione.

La religione e dover private, dicono, affare dell' individuo, non

cosa pubblica : si lasci dunque ai privati la cura di lei e lo State

non se ne impacci. Ma similmente lo Slalo ha un fine diverse da

quello, che si abbia la religione: dunque adoperi i suoi mezzi per

conseguirlo, e la religione e la Chiesa non gliene intralci la via. Ne

conseguira da cio ehe lo State sia ateo, perche dove abbiano religio-

ne tutti i privati, essa non polra non essere anche pubblica ed esler-

na, sebbene forse non sara in tulli la medesima quanto alia forma.

Neppur seguira che non sia libera la Chiesa, poiche non sara divie-

tato a nessuno che il voglia I'accostarsele e riceverne da lei insegna-

menti e precetli.

Cosi 1'argomento : nel quale due sono gli errori capitali, vale a dire

Y individualismo religiose e la presupposta possibilila della formola.

L' individualismo religiose sembraci nascere da una intelligenza

poco esalta della doltrina di S. Tommaso, piu volte da noi ricorda-

ta, che neiradempimento dei doveri e neirappagamento dei bisogni

imposti a tutli gli uomini dalla specifica lore natura, 1'uomo non dee

dipendere da altro uomo, ma regolarsi colla ragione e colla coscien-

za sua propria 1. Da questo principio puo inferirsi egregiamenle il-

lecito essere a chicchessia violentare altrui ad abbracciare una reli-

gione qualunque: e pero ragioni e persuasioni essere i mezzi giusti

ed eificaci di cristiano proselitismo. Ma puo egli quindi inferirsi af-

fare tutto individuale essere la religione? Se legittima fosse questa

inferenza, lo stesso dovrebbe dirsi rispetto a tutti gli allri o doveri

o bisogni naturali; e tolalmenle indi\iduale sarebbel'iniziamento del

matrimonio, la scelta della professione ecc.

1 Ricordera il lettore che da questo principio abbiamo dedollo altroye la

liberta nella scelta della professione, neiruso delle forze e dei lucri che con

esse facciamo ecc.
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Ornon e chinon veda doversi qui distingtiere accuratamente 1' ob-

bligazione delta coscienza, legame tutto personate, -daW obbietlo iir-

torno a cui qnesta obbligazione ragghrasi ,
obfoiettft sommamente.

pubblico e'sociale, S* intendera chiaramente il wostncy pensiero se si

riflettera che cosa significhi nella quislione presente il vocabolo Re-

ligione. Esso puo significare- : 1 . L' osseqnio inierno deH'umo verso

il Creatore e il dovere naturaie che lo-coraanda--: 2. Unaserie di dot-

trine e di precetti, in cur quell' ind^terminato dovere fir dal Creatore

medesimo drcoscrilto : 3. Una^ istituzione o un complesso d' islituf-

zioni, nelk quali voile 1 Dio incorporare, rassodare e perpeluare le

dotfrine e i precelti, coi quali avea'CircosGritt@rindeterminat0. dovere

naturale dr. rcligione. Nel primo senso noi diciamo 1 di un uomo pio

che-cgli fcreligioso : nel seeondo senso diciarao di un cristiano che

egli siegue la religione di Cristo : nel terzoisenso-diciamo d' un cal-

tolico ch' egli professa la religmne^ cattolieas romanax II primo' indica

una specie di pietismo generico, le cui imprcssioni si risentono an-

ehe talvolla dagli infedeli e riguarda^la religione subbiettivaraente : il

secondo la mira obbiettivamentG^eUaiSua parte ideale : ilterzo nella

reale ed esleraa sua sussistenza. Gome vede!e, ilvocafeolo e molto

cquivoeo, e-pero e naiurale che'dia campo a sofismi e contraddizioni.

Nel primo senso now puo negarsr che la religione possa
: dirsi un

dovere privato ,
in qiranto ciascuno e persoaalmente mallfcvadore in

faccia a Dio d' avere adempiuto il dovere
,
conformanctosi interna-

mente col giudizio agli oracoli della> fede
, regolando gti affetti di

rivcrenza, di amore verso Bio, e compiendo tuttooio che: in tal ma-

teria gli dettava la coscienza. Ma questa m-jmi-era' di considerare

la religions puo ugualmente appliearsr a tutti gli aitri deveri impo-
sti dalla natura alia coscienza : e dovere privato potra dirsi. la giti-

stizia
, dovere privato 1' elemosina

,
dovere privato 1' obbedienza

ai magistral* ecc.
, giacche in Wte coteste ossenr'a20 la cescienza

personale e poi sempre quella, a cui da Bio* e daJta natura venne im-

posta 1' obbligazione di osservarla. Ed a quesla personalita andiamo

debitori del coraggio dei martiri , allorche, senza tener conto d' in-

giusta legge politlca , pronunziano ardltamente ai grandi della terra

prima che a voi, dobbiamo obbedienza a Bio. E di qid.parhnen.ti
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deriva quel non so die di generoso , onde si pavoneggiano cerium

quando vantano col vocabolo usitato il corayyio delle proprie con-

vinzioni. Queste convinzioni, se sono rette, legano lalorala coscienza

anche ndl' ordine politico ;
e il coraggio civile di chi -le siegue fedel-

menlc, forma parte della virtu di fortezza nel cittadino. Ma diremmo

noi per questo die la gius&zia, la misericordia, 1' ohbedienza ai ma-

gistral! si#no dwere private , <affare deir individuo enan cosa puto-

blica? Saranno >affare dell' iiidi^duo in ^ue^to o in quel caso /quan-

do 1' adempimento del doyere non e&ce (lai cerchi della coscienza

personale. Ma se trattisi di un contralto pubblico ,
di un pubblico

dovere di boaeficeiiza ecc.
;
T .essere personale 1' obbligazione della

coscienza non s0toe.queglL-aUi atte gLuste iiigerenze deiia pubblica

autorita. ;La personal queila die wierita o demerita nel conformarsi

o contrapparsi al dovese. Ma F effetto di quell' opera .si applica es-

senziaJjnentea maler4a esterna,, e^uo.-anzi dee molte volte entrare

nell' ordiue^pubbiioo. -jji. ;Jl

Or-qwestOre cio che acieade ,anche nella religione , ma^cbe venga

considei'ata come un Ideale cotnpteso di veilta *e di >precelti, sia die

se ne consider! il rdeposito .coafid^to raccomandato .aqaeila grande

istituzione, in .cui vollq -Bio rendere e@rporea, durevole e fecon/da la

dottilna del Re^entom. J?erc4ie -posjsa -dirsi die questa informa le

meati e> modem ty c^ndotta dei crisUani , e cliiaro che dfeve.ap.pari-

re all' estemo : e
spidie .neil' esterno ,una e la professkwie , una la

reg4>la di oendoUa di lutti i cristiani; la religione presa in queslo

secondo ,sj&nso , 4ungi dall' essere un aifare dell' 4ndi\^i4uo , *e anzi

cio one .vi lia <ii piu pubfelico nel raondo ; e una specie d' impmnta

stampata in fronte a 200 milioni di perso&e, cbe ad ogni pie sospin-

to dehbono e ,parlai:e ed operare secondo il medesimo tipo , giusta il

precetlo dell' .Apostolo : Ostende mhi ex eperibus ftdem tmm : e ii

detto del Sahateta: (Gmdidi, ffityter^QdJocufas<sum. Ogni,alto,

ogni parola mi fa . ravvisare per ccistiano.

Molto piu;^)oi dovia
:
dirsi cio del CailoUco, il -quate # personal-

mente parte di jpel corpe immenso che ^ppollianio la Gbiesa catt-

lica. Sire eke Tessere^arte della Chiesa,e affare deU'indi^iduo ,
e

proprio come chi dicesse che la mokcola di fibrina o di ferro , che
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scorre per le vene del corpo umano, nulla ha die fare col corpo e

puo quando che sia far suo viaggio a talenlo, senza renderne conto

alia forza vitale che 1'abbraccia con tutle le altre molecole.

Ecco perche I'argomenlo degli avversarii dopo averci delto
,
lare-

ligione essere afFare deir individuo, e costretto a dirci che non potra

non essere cosa pubblica. Cos! e veramente : lo stimolo del dovere

si sente nell' intimo della coscienza personale ;
ma la legge , formola

di quel dovere, nasce da pubblica autorita
;
e 1'opera, a cui il dovere

ci spinge, si eseguisce in presenza della societa e molte volte in be-

ne pubblico della societa medesima.

Di che vedete risultarc la risposla al secondo errore da noi nolalo

pocanzi nel testo citato
;

il quale presuppone la liberla e indipen-

denza scambievole dei due poleri e la loro lotale separazione ,
sen-

za darsi la menoma briga di esaininare se questo sia possibile. Lo

Stato, dice egli con mirabile ingenmla, lo Slalo non s'impacci di

religione, la Religione non intralci la via allo Stato. Presto delto!

Ma caro il mio conciliatore
,
se la societa, in cui lo Stato comanda,

e cattolica e adcmpie esternamente i doveri di cattolico , come vole-

te che possa comandare a cotesli Cattolici
,
senza trovarli ad ogni

momento o preoccupati da sentimento religiose, o impiegati in adem-

pierne gli atti ? Se cio non volele
, bisognera togliere la liberta alia

Chiesa c dirle francamente, come gia molte volte fu detto, die il Papa
vada a Gerusalemme

,
e i preti vadano a predicare ai selvaggi nella

Oceania. Ma volere in una medesima sociela d' uomini che la Chiesa

comandi religione, senza badarc allo Stato
;
che lo Stato comandi per

interesse temporale, senza badare a religione ,
e la piu matta idea

che possa enlrare in cervello umano.

E non dii'este mallo un Mecenate di artist! che, preparata una gran

tela dcstinata a primeggiare nella sua galleria ,
chiamasse a se due

dei piu grandi pittori che Roma conosca ,
un 0\\'crbeck e un Pode-

sti .... (oibo! non melliamo innanzi nomi si rispettabili, che non

accetterebbero per fermo la proposta di un matto) ;
chiamasse piut-

toslo due giovanotti amanti della gloria e piu amanti della pagnotta,
e all' uno dicesse, tu mi pingerai in questa tela un bel Crocifisso :

all'altro tu mi pingerai il giudizio di Paride.
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Ma, signore, qual parte di tela mi date?

Tutta la tela ad amendue.

Bene
,
ce la divideremo fra di noi.

Nessuna divisione : tutta la tela dev'esser dipinta da tutti e due,

se io non veggo il soggetto ben rappresentato ,
ed io non vi pa-

ghero.

Cio detto il Mecenate.se ne parte. Or die faranno i due piltori?

Se son buoni amid ed hanno fiorellin di senno
,
faranno le spalluc-

ce e manderanno quel ridicolo a carte 49. Ma se avessero fra loro

qualche ruggine, se lavorassero per puntiglio, se si dessero a can-

cellare T uno quel die 1'altro ha dipinto per soprapporvi il suo; ben

potrebbe accadere che la tela si trasformasse in campo di battaglia

e che la gara finisse non coi pennelli, ma coi pugni : e beato quello

che li avesse piu gagliardi e piu esercitati.

Or questo appunto e cio che dovra accadere nella societa, ove sia

libera la Chiesa e libero Io Slato. Sulla medesima tela, nei medesimi

25 milioni di Cattolici
, questo vuol dipingere il giudizio di Paride,

<quella dee stampare 1' immagme del Crocifisso. La cosa potrebbe

alia meglio eseguirsi con quel noto artificio, con cui possono farsi ve-

dere in una medesima tela due immagini del tullo diverse. Ma que-

sto come ottenerlo senza la concordia dei due artisti? Ora i nostri

avversarii non vogliono concordia : 1' udremo fra poco ; vogliono se-

parazione. Dunque i' ultima conseguenza sara die il piu bisbetico

prendera a calci il piu mansueto : e poiche il bisbetico maneggia la

5ciabola conlro il mansueto inerme, la combinazione delle due liberta

si ridurra finalmente a far libero Io Slato a dare sciabolate, libera la

dhicsa a riceverle. E tale e appunto il dramma die si rappresenta in

Italia, annunziatoci dalla famosa formolelta di libera Chiesa in libero

Stato. Daeche cotesta malaugurata formola fu pronunziata in Parla-

mento, le vessazioni, le persecuzioni contro la Chiesa libera furono

si continue ed atroci, che ormai manca solo il patibolo, perche possa

dirsi la Chiesa italiana ricondotta alle condizioni dei primi ire secoli.

Ma mentre la Chiesa e libera ad esser percossa e libero Io Stato

a percuotere, saranno almeno liberi davvero i citladini a credere e

joperare da cattolici? Lo suppone il nostro avversario : a nessuno sara
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vietato ricevere dalla CMesa iwegnamenti e precetti. Ma davvero

che 1'asserzione cade in oggi stranamente inopporluna. E non leg-

geste pocanzi nei pubblici fogli quanti Vescovi, e Vicarii, e parrochi

sieno stati gittati
nelle carceri, perquel benedetto foglio della S. Pe-

nitenzieria, ove diceasi (dottrina del resto antiehissima e nolissima)

non esser lecito ad un soldato perseverare volontariamente in una

guerra ,
che dalla Chiesa sia dichiarata ingiusta e sacrilcga? La

S. Congregazione parla con una discretezza da rassicurare per quan-

to e possibile in tale acerbita di tirannia chiunque ha cura della co-

scienza. Ma se qualche cristiano fervente procedesse nell' adempi-

men lo di quell' obbligo colla franchezza degli uomini generosi, cre-

dete Yoi che non andrebbe egli pure presto presto ad accoppiarsi coi

cherici in domo Petri?

Ne noi intencliamo dolercene piu che tanto. Quando sono ammes-

si i principii, solo una stolto pu6 ricusarne le conseguenze. Dato

ilunque il principio che lo Stato dev' esser libero nella sua yia da

ogni inciampo della Chiesa, il diritto di procedere francamente e per

lui assicuralo. Ora ad ogni diritto si accoppia naturalmente il diritto

esecutorio. Dunque lo Stato die ha la forza , ha pariraenti il diritto

di adoperarla per conseguire il suo fine. Quindi tuttocio che puo

crcargli impaccio, tutto dovra cedere alia sua scimitarra. Ora qual e

quella pratica religiosa, che non possa creare impaccio al nemico

della religione? Un' omelia di un Vescovo, un catechismo di un par-

roco, un Oremus contro i nemici della Chiesa ,
una messa per un

martire di Castelfidardo, una lezione scritturale sui Maccabei, un li-

bretto di massime eteriw, un caso di coscienza discusso fraparrochi,.

una lezione di breviario recitala in core, una esortazione al penitente
1

nel confessionale, un cenno, un sorriso, un niffolo, una manifestazio-

ne qualunque del pensiero, an'zi una semplice figura allegorica;

lutto puo essere. tutto puo sembrare ostacolo al Governor il qoale,,

stromento come oggi e di partiti, e come sempre sara fmche il libe-

ralismo alia modcrna governera la societa, pensale che use sapra

fare della liberta concedutagli dalla formola.

E la Chiesa frattanto? .... Incatenata dal Governo, data in balia

ai partiti sar^t punita d' ogni Oremus con cui prega, d' ogiii sospiro,,
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d
1

ogni gcmilo ,
libcra solo ad annichilarsi e tacere. E ad un tale

stato possono consentire di vederk ridotta Cailolici sinceri ed as-

.sennaii?

Ridudan&o in breve la risposta. La religione c dovere della co-

scienza : ma la sua pratiea s iacorpora negli atli esterni e diviene

pubblica. Or gli atti esterni, quaado miirano al bene politico, dipen-

done anche dallo Stato. Dunque uno e il.campa di operazione e per

10 Stato e per la Chiesa. Regolando le opea*e di tutti in quest' unico>

campo, i due poteri debbono necessariaraenle plu volte incrociarsi.

NeH'iacrociamento o bisogna che i due s'aecopdino, o che il piu de-

bole soccomba al piu forte. CoBCordia fra i due poteri la formola non

Tammette, voleudoli separati e liberi etttrambi. Libero dunque lo Stato

ad opprimere, libera la Chiesa ., liberi i CattoMci ad essere oppressi.

Quindi apparisce quanto sia vane il econdo degli argomenti in-

trinseehi cbe ravversario deduce dalla nece&sita delle cose. La ne-

cessita delle cose ,
dice

, non domanda ineno imperiosamente che

si aecetti la formola proposta. Se non proclamate e non attuale

quella formola ,
1' una delle due e inevitabile : o la Chiesa sara fatta

schiava dell' Autorita civile, che si usurpera sopra di lei il determi-

nare tutti i punti che i Cattolki chiamano misli: o lo Stato dovra

cadere sotto T amminislrazione della Chiesa , in una moltiludine di

apparlenenze che sono civilL Ora il psimo non lo vogliono i cat-

tolici : r altro non lo vuole il &ecolo che uscito omai di fanciulb

non e piu disposto a lasciarsi imbavagliare dal Clero : il perche o-

cseparare le proprie atiribuzioni all' amichevole, o non lagnarsi d!

essere sopraffalti da chi ha in mano la forza. Oui
,
come vedele

Tavvocato della formola ricorre all'mdole invasiva di qualsivoglia

potere sociale : il quale essendo dal Creaiore istituito ed innestato

nelT umana natura r affine d' impedii^ ogni diserdiiae e di eoordinare

le parti al bene del tutto ,
. vej&ne dal Creatore medesimo dotala di

quell' isUnto di tutlo abbracciare, affinche quasi indeliberatamenle

fos&e condo.tlo a coropiere 1'alla sua funzione. Questo pero come tutti

gli altri istinti , e neir tt@mo soggetto alia ragione ; alia quale tocca

11 detenninare coi principii ifltelljgibili quando debba seeondarsi co~

lesto istinto, quando contenersi perche non travarichi oltre, i confini;
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del quali confini la poco esatla cognizione e ponderazione e quelk

appunto che forma tutta la difficolta in questo argomento e lutla 1' il-

lusione delle menti fiacche ed oscure
;

alle quali sembra e\idente

T alternativa accennata dalla lettera : lo State usurpera sulla

Chiesa, o la Chiesa usurpera sullo Stato. Se voi supponete che T i-

stinlo d'invadere sia falale ed invincibile, il dilemma sara innegabi-

le. Sebbene a dir vero non sara piu un dilemma, uguali non essendo

le forze contrastanli. Ma la Chiesa, che ha poca forza esterna, dovra

rassegnarsi, come dice I'avversario, ad essere sopraffatla dallo Stato

in mano di cui sta la forza.

Animessa una tal dottrina, 1'avvocato della formola se ne prevale

per esortarci alia totale separazione, solo mezzo, soggiunge, con cui

la Chiesa possa sottrarsi alle usurpazioni dello Slalo. Siccome peral-

Iro la separazione ,
come pocanzi abbiamo dimoslrato, e assoluta-

menle impossibile, essendo i medesimi uomini quei che obbediscono

alia Chiesa rispetto al conseguimento del bene infmito, ed allo Stato

rispetto al finilo
;
nc siegue che la teoria della formola altro non e

iinalmente che la pratica della tirannia, di cui 1' Italia pur Iroppo ci

prcscnta il doloroso c sacrilego speltacolo. Tuttocio si origina final-

mcntc dall'avere supposto che ogni potere invadaed usurp! tutto, se-

condo che ne ha la forza, senza rispettare alcim limite, alcun dirit-

to. E cosi la debbono pensare quegli adoratori del potere, pei quali

lo Stato e una vera divinita, a cui ogni diritto, ogni forza deve inchi-

narsi.

Ma per chi comprende la nalura dell'uomo nelle due parli, di cui

si compone, e per conseguenza la nature delle due societa alle quali

appartiene, riesce evidente 1. che 1'autorita e il potere non e fatal-

mente invasivo ed usurpatore, polendo temperarsi c guidarsi coi

principii di ragione; 2. che i principii di ragione assegnano a cia-

scuna delle due autorita e la sfera della loro azione e le leggi della

loro coordinazione.

La sfera di azione \iene a ciascuna autorita determinata dal fine

a cui deve indirizzare gli uomini : fine spirituale ed inlerno all'auto-

rita spirituale, fine iemporale ed esterno all' autorita temporale. E

qui suol essere il primo sbaglio degli avversarii, i quali traggono i
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limili della sfera d'azione del duepoleri, non giadai due finiaiqua-

ft essi debbono ordinare gli uomini, ma dalle due sostanze di CUP

ciascun uomo e composto : e spaccando 1' uomo in due vorrebbero

darne alia Cliiesa lo spirito, allo Stato il corpo: quasi potesse il cor-

po obbedire alloSlato senz'aniraa che lo informi, e 1'anima praticare*

la religione, frequentare i sacramenti ,
osservare il decalogo ecc~

senza Taiuto dello stromento corporeo.

A queslo grosso errore nel eircoscrivere 1'azione dei poteri consuo-

na 1'altro errore nel determinare le leggi di coordinarsi. Per togliere

ogni conflitto essi non trovano altro rimedio, ehe o la separazione r

la quale, come abbiamo veduto, c irapossibile ;
o il rassegnarsi della

Chiesa all'oppressione, il che, come ognun vede, e un rinnegare la pri-

ma parte della formola (Kbera Chiesa) mentre si pretende difenderla*.

Tutt'altrimcnli precede la ragione, coordinando i due poteri secon-

do i veri principii della natura umana e sociale. Due essendo gli or-

dinatori, ma una la societa ordinala, prima legge di coordinazionc '

fra di loro debb'essere la concordia, ossia unione delle vokrnta, chc^

produca uniformita di indirizzo sociaie. A tal uopo, siccomc da \m

canto ciascuno dei poteri dee guardarsi dal violare le materie che'

all' altro appartengono, cosi nelle materie misle dee propendere alia*

condiscendenza
, ovunque il resistere non e assoluta necessita. Suc-

cede qui moralmente cio che fisicamente veggiamo nella diagonale

delle forze composte: la quale non e interamenle a seconda di veru-

na delle due component!, ma prende una via intermedia, proporzio-

nale alia loro potenza e alia loro direzione. Tale e la cordinazione

delle potenze morali
,

le quali debbono armonicamente sospingere

Tunica sociela, sagrificando quel tan-to della tendenza loro propria:

che il sociale interesse domanda.

E queslo appunto veggiamo farsi dalla Chiesa, la quale a rispcttO'

dei grandi interessi dello Stato, si mostra pronla a dispensare nelle

leggi anche piu sacrosante
,
come dispenso ,

in favore della succes-

sione al trono, perfino i vincoli piu inviolabili del sacro celibato in

Casimiro di Polonia e in Ramiro di Aragona 1. Ed allo stesso modo

1 Vedi altre dispense straordinarie nel MORONI Dlzionario ecc. all'-Art^.

Dispense celebri.

SerieV,ix>l.inf fa8C.Wl. 18 17 Luglio 1862:
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procedono i savii gaverni ,
su&ordinando al bene della Chiesa molte

leggi or di militare diseiplma, or da codice penaJe, or di civile am-

ministrazione.

La coneordia dunque del poteri, to spirito di condiscendenza aelle

malerie misle, 1' inviolabile riverenza al diritto del potere opposto nel-

le materie sue proprie, nelle azioni cioe die per se tendono evidente-

mcnle ed esclusivamenle al fine proprio di uno del due poteri
1

;
ecco

le leggi con cui la ragione second i suoi principii rende possibile

1'andamento della societa sotto Y influenza dei due poteri, sonza pre-

tendere ne una seperazione impossible, ne la turpe ed empia oppres-

sione del potere piu sacro , cui la stessa sua debolezza dovrebbe con-

ciliare riverenza dai cuori generosi. Nel che una mente perspicace

vede un'economia meravigliosa della divina Provvidenza: laquale vo-

lendo coordinate nella societa le due autorita medianle la coneordia

c la condiscendcnza ,
divise in giucte proporzioai a ciascuna delle due

una dose di forza e una di debolezza
;

cotalche aU'istinto invasivo

della forza facesse naturale contrasto colla debolezza 1'istinlo del ti-

more. Cosi la Chiesa, die prevale colla saiitila del diritto e coll' im-

portanza del fine oltraraondiale , e costretta a rispettare i diritti del-

lo Slato
,

il cui fine
,
benehe meno importante ferisce piu da vicino

T uomo sensitivo e lo predomina colla mole della forza maleriale.

Come vedete
,

il coordinamento dei due poteri puo ottenorsi coi

principii di ragione, senza ricorrere all' impossible e contraddittoria

1 Rotate di grazia qudle parole azimi che per se tendono al fine proprio
di uno ecc. Molte sono le azioni che possono tendere al fine di amendue i

poteri e sono di materia mista. Ma sono poi moltissime, le quali per se ten-

dono specificatamente ad uno dei due fmi, benehe possono anche coadiuvare

Faltro per la consociazione e cooperazione dei due poteri in pro dell'unica

societa. Cosi la preghiera e essenzialmente per se diretta al bene spirituale,

benehe nelle sacre funzioni contribuisca a mansuefare gli animi, a ingentilire

i costumi
, a rendere docili i sudditi ecc. : e per 1' opposto V ordine nella

milizia, i trattati di commercio ecc. mirano per se al fine materiale, benehe

aiutino il missionario a predicare con sicurezza, il parroco ad ottenerele

necessarie elemosine ecc. Yi sono dunque azioni per se dirette a fine spiri-

, altre per se a fine materiale.
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fonnoletta del Cavour, e senza rassegnarsi alia perpetua oppressione

della Chiesa, che da quella formola necessariamente germoglia .1.

Sicche amendue gli argomenti intrinsechi
,
dedotti in favore della

formola, or dall' individualismo del sentimento religioso ,
or dallain-

dole invasiva di tutti i pbteri, si appoggiano sopra falsi concetti, per

condurci prima ad una formola inipossibile, jK)scia
ad uiia oppressio-

ne tirannica, oppressione la quale (ci riflettano di grazia i nostri av-

versarii) non e che un prirno passo alia universale tirannia
, consi-

stente in sostanza nel calpestare ogni diritto. Tutti nella societa

abbiamo qualche diritto, dalla cui inviolabilita dipende lutta la quiete

della sociale esistenza. Or quale di quest! diritti sara piusicuro, quan-

do si accetti il principio che il polente opprime il debole, se il debole

non si separa dal potente?

Se dunque libera Chiesa in libero Stato significa nel gergo del

nostri avversarii Si nasconda la Chiesa
, per non essere oppressa

nello Stato che deve opprimerla, perche puo opprimerla ;
anche

1'altra formola libero cittadino soito libero Governo equivarra a que-

st' alIra Se il cittadino vuol essere sicuro nella persona, nella fami-

glia, negliaveri, fraftighi tulto questo dal poiere del Governo, il qua-

le potendo uswrpare ckwri iwurpare. Yi piace questa.conseguenza?

S'essa vi piace, eafttate pure a bell'agk) la voslra forma libera CMe-
sa in Ubero Staio. II giochetto di parole e un bellissinao compendio

della tirannia ttniversale.

(11 seguilo ad allro quaderno.)

',,,".
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1
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^-- -'^ ;
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:
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"j^.: :'ji-.-';'
';_:-'.'.' .-./' '>.;''
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,- - ': ''('

'

M\'i* ',;/? .-.-

: *

1 Dieiamo perpetua ossia sistematica, perche non siamo tal pasta d'uo--

mini da persiraderci che una societa unrana colla distlnzione di fini possa

durare anni e secoli, sensa qualche urto d^He dtie Autorita. Le norme scien

tifiche e le leggi politiche non SOHO un ostacolo insuperabile al delitto ,
mat

una pace agli onesti per b en conoscerlo. Lucerna pedibusmtis wrbum
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I.

Tre opinioni moderns Cartesio, Kant, il Rosmini.

Lasciando indietro per ora la stravaganza de' Panteisti di Germa-

nia, i quali ripongono YIo umano in una forma dell'Assoluto, cioe di

Dio, che rivela se a se stesso, dopo d'essersi diffuse nella natura 1
;

Ire sono principalmente le opinioni de' filosofi moderni sopra questo

soggetto: quella di Cartesio, quella di Kant, quella del Rosmini.

Cartesio ridusse il Me alia sola anima in quanto e un essere pen-

sante e distinto dal corpo. Noi siamo per do solo, che not pensia-

mo 2. II pensiero non e che attribute dell'afiima, anzi costitutivo

della sua essenza 3
;
e sotto nome di pensiero egli dichiara di pren-

4

1 Coiifuteremo questa matta opinione , quando parleremo dell' origine

dell' anima umana.

2 Xom sommes par cela seul, que nous pen-sons. Les Principes de la philo-

sophic, premiere partie, . 8.

3 De cela mdme que je connois avec certitude quefexisle,et que cependant

je ne remarque point qu' il appartienne ne'cessairement aucune autre chow

<a ma nature ou a mon essence., sinon que je suis une chose quipense, je conclm

bien que mon essence conslste en cela seul que je mis une chose qui pense,
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dere tutto do eke si fa in not. non solamente I'intendere, il volere,

Fimmaginare, ma ancora il sen tire 1. Sicche Vanima per lui e il

solo e prossimo principio di tutto 1' operare umano, e vale altreltanlo

che l'/o. Da Cartesio poi questa sentenza trapasso nella piu parte

de' filosofi modern!, per guisa che il Dizionario franeese delle scienze

filosofiche, senza verun sospetlo, la da come certa: C' est elle (1'a-

nima), en un mot, qui constitue notre Moi 2.

Piu oltre procedette Kant. Per esso l'/o non fu piu Tanima
, ma

sol la coscienza che 1' anima ha di se stessa. In altri termini, non

fu piu la sostanza pensante, ma il pensiero in quanto riflessivamenle

apprende un allro pensiero. E perciocche egli ammetleva due me,

1'uno puro e 1'altro empirico ,
il primo venne da lui slabililo nella

coscienza delle sole forme a priori, il secondo nella coscienza delle

medesime in quanto alle loro applicazioni ai fenomeni naturali 3.

ou une substance dont toute I' essence ou la nature n' est que dc penser. El

quoique peut-dtre, ou plutot certainement, comme je le dirai tantot, f aie un

corps auquel je mis tres etroitement conjoint; neartmows, pourccque d'un

cote j'ai une clairc et distincte idee de moi-m<*me, en tant queje mis seulemenl

une chose qui pense et non etendue, et que d
y

uh autre f ai une Idee distincte

du corps, en tant qu'U &sl seulement une cose etendue et qui ne pense pointf il

est certain que moi, c'est-a-dire mon ame,par la quelle je suis ccqueje suis,

est entierement et veritabJement distincte de mon corps. Meditation sixieme.

1 Par le mot de penser, j' entends tout ce qui sc fait en nous de telle sorte

que nous Vapercetons immediatement par nous-memes ; c'est pourquoi non

seulement entendre, vouloir, imaginer, mats aussi sentir, est la mSme chose

M, que penser. Les Principes de la philos. prem. part. . 9.

2 Dictionnaire des sciences phihs. Article : AME.

3 Le moi dans le systeme de Kant n' esl pas I' time humaine, mais la con-

science seulement, la pensee en tant qu'elle sc reflechit eUc-m8me, c'est-a-dire

ses propres actes et les phenomenes, sur les quelles elle s'exerce. De la pour

le fondateur de la philosophic critique deux sortes de moi: le moi pur et le

moi empirique. Le' premier c'est la conscience que la pensee a d'elleme'me et

des fonctions qui lui sont entierement propres; le second c'est la conscience

s'appliquant aux phenomenes de la sensibilite et de I' experience . Dictionnaire

des sciences philosophiques, article: Moi.

Sebbene cio si rilevi indubitatamente dalla dottrina, che atlraverso le

nuvolose frasi trasparisce nel secondo volume della Critica delta ragion

yura; tuttavia non mancano luoghi , dove sembra che Kant consenta con
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II Rosmini opino di poter tenere una vi& di mezzo tra I'lmo-e 1' al-

tro dei predetli filosofi ,
stabilendo che l'/o non fosse ne la sola

anima, ne la sola coscienza ,
ma il -complesso d' amendue. I//0,

egli dice, e un principio attivo in una data natura, in guanio ha

coscienza di se stesso e ne prenuncia 1' atto 1. Istituendo poi 1'a-

nalisi di tutto do clie importa la percezione del medesimo, oonchiude

die 1' lo esprime I' anima wnscia della propria identita fra se per-

cipieniesi e se operanle o atlegyiata ad operare %.

TuUe .e Ire queste sentenze.s0n lonlane dal vero.

::<?. ^ r'.
'

II.

Si riyelta Fopinione di Kant.

E cominciando dall' opinione di Kanl
,
essa dee apparire assurda

a diiunque non abbia la mente offesa dalle nebbie trascendenlalL

Primieramcnte la dislinzione tra \'Io puro e VIo empirico e ddtulto

gratuita e fuor di ragione. Uno e 17o, vuoi die contempli le ragionl

ideali
,
erroneamenle stabilile da ICant come forme a priori , vuoi

die percepisca i falli dell' esperienza gonsibile. Una altresi e la co-

scienza, che nell'mio e nell'altro caso 1'uomo ha di se stesso. Se

non fosse cosi
,
non sarebbe possibile giammai di appMcare i con-

cetti puri della mente ai dati sperimentali ,
ne'l'uomo sarebbe con-

sapevole che egli stesso che sente
,
e quegli die intende e ragiona.

Ma senza cio
,

e indubitato che l'/o non puo ripens! nella.sola co-

scienza. L'/o e il subbietto di iutie le nostre attribuziom ,
Janto-at-

live, quanlo passive. Or lanto e lungi che la coscienza'possa essere

il soggetto <li si fatte attribuzioni , che essa stessa
;ha anzi bisogna

d'essere attribuita. E nel vero, potete voi concepire la coscienza,

senza concepire un essere al quale .essa appartenga ? La coscienza e

Cartesio che Via e 1'anima. Siae esempio qnesto \rngo .*
je suisw objet desensintime et-m'appelle ame. Ce, qui est un objet des sen&

exterieurs, s'appelk corps. Criti(jue
;devlaxaison pure, par EMM.,:KArT

dvileparl. TISSOT, tome second, pag. 50.

1 Psioologia 1. 1, J)ef. XIII, . 35.

2'toi 1. J,.c. 3X .^1.
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wna facolta. Ora la facolta, come non puo stare senza un oggetlo a

cui si riferisca ;
cosi non puo stare senza un soggetlo nel quale ri-

segga. Non dunque nella'CQgdenza< v ma nel. soggelto, a cui la co-

scienza stessa vien rapportata, uopo e cercare la nozione del Me,

ossia iLtermine ultimo di'toite le altribuzioni dell! operante razionale.

Di piii> la coscienfca- e c0seguen2a> deiressere. Or ogni conse-

guenza*importa di necessiti ilrpriacipio ,
da cui deriva. Quindi la

verita di' quella formola': Cogifa. ergo sum; in quanto il pensiere

non puo sussistere,. senza la; realta del pensante da cui rampolla.

Volere- il contrarift sai:ebbe volere un effetto
,

senza cagione. Cio

ehe- dieiaaa; in.' generale delv pensiero ,
dicasi in particoiare della

^oscienzo.

Anzi la reaM- delll essere e talmente involla neiratto, quale che

siasi, delk coseienza^; che questo^seRza di quella^e un mero contrad-

dittono. - Son conscio. Di die? D'una forma'pura, o d'una

rappresentauza sensibilo. Ma. quesla forma e qusta mppresen-

tanza volaoo forse per 1' ana come'vapori? non sono piuttosto mo-

dificazioni d' una soslanza individualc e concreta, a cui ineriscono,

e in cui e per cui hanno esistenza? La coscienza dunque> non1

po-

tendo appendei?le, se noni nella maniera in che sono, non- puo in

mima. guis-a riferirle, senza riferire ad un tempo Tessere . a cui

sono appg!giate. Decade alia coscienza rispetto al pensieno, iime-

desimo che arcade all'occhio- rispetto al colore, e alia mano rispetto

atla resist^iza; L'oechio^ non vede il colore astratto maJl colore

oncreto;; e pero propriaHi&nteMion vede il
! coiore ma; il colorato, os-

m un; eatesa sopra cui il colore/e diffuso* La mano non;toeeala<re-

sistenza* ma il resistente, vale a dire il corpo che resiste e si oppone

ad essere conpenetrato- daunialtro. cor?po, Del pari la coscienza non

apprend propriaaaente il pensiero ma il pensanle ;
benche 1'analisi

che subentra vi discerna poi due elemenli: 1'atto di pensare' e. il

subbietto a cui ess^ appartierae.

Ma senza< cio a chi la coscienra? riferisce il pensiero che ap-

prende? Al Me. II Me dunque non e la coscienza;. se non togjiamo

confondere.lavoce, che attesta, non pur colla cosa attestaiau, ma
con colui altresi, presso il quale L' attestazione vieafalta.
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III.

r ^ --
5* Italia /' opinione del Rosmini.

Lo sbaglio del Rosmini e molto analogo a quello di Kant; giaeche

ancor egli confonde il Me colla percezione del Me. Cio si parra chia-

ramente, tanto solo die volgasi un guardo al capo dell' Antropologia r

a cui egli rimelle il lellore. Quel capo e intitolato da lui : Delia ge-

nerazione dell' lo ; ne in esso egli fa altro
, se non ispiegare i passi

die diamo per ghmgere alia coscienza di noi medesimi 1. Per recarne

alcun Irallo ,
basti il seguenle : Ouando il soggelto umano

,
me-

diante diverse operazioni interiori delle sue facolta
, giunge ad ac-

quistare la coscienza di se, allora questo soggetto diventa un lo 2.

Chi non vede die qui la voce diventa e posta invece della voce co-

nosce ? L' lo comincia coll' essere
,
non colla riflessione

;
altrimenti

erreremmo, quando diciamo : io sono nalo il tale o tal di, nominan-

do non il giorno in cui cominciammo a riflellere, ma il giorno in cui

venimmo alia luce.

Replicherai : questo non potrebte dirsi da noi
,
senza riflessione.

- Verissimb. Ma do die signifies? Significa die noi non possiamo

parlare dell'/o senza conoscerlo ;
e che tal cognizione non si ha, se

non per 1'atto riflessivo della coscienza. Ma, torniamo a ripelere, qui

non si cerca come si conosce I'lo
,
bensi in che consiste flo ; e mal

si scambia V una quistione coll' altra. La conoscenza suppone 1'esse-

re
; giacche non puo conoscersi cio die non e. L'/o, cioe la persona,

appartiene all' essere
;

e quantunque non possa conoscersi se non

per un atto della coscienza
,

tutta\ia non pua venire da un tale atto

costituito. Nella propria realita 1' Io precede la consapevolezza che

noi ne abbiamo
;

rie puo confondersi con essa , senza confondere il

conoscibile colla cognizione.

Se la coscienza percepisce ed afferma IVo, 17o dev' essere previo

a siffatta percezione ed affermazione ;
altrimenli la conoscenza cree-

1 Antropologiaftb. IV, cap. 4.

2 Qulndi in nola afferma che I' Io e fattizio, e che non si forma senon

a condizlone che preceda Vuso della intelUgenza.
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rebbe Y oggetto, secondo i sogni dell' idealismo trascendentale. La

realta d' una cosa e sempre presupposta all' atto della potehza, da

cui vien percepita. diremo che i corpi diventano lali per la per-

cezion sensitiva che ne abbiamo
;

e dove per avventura mancasse

ogni senziente, tutto il mondo materiale issofatto annullerebbesi? In

tal guisa fu vana la creazione divina dei cieli, della terra, degli aslri,

delle piante, delle acque nei primi quattro giorni, infmo aH'apparire

degli animali nel quinto.

Nell' ipotesi che la coscienza sia la ragion formale dell'/o, dovra

pensarsi che l'/o non esisla o cessi di esistere, quando il soggetto

non ha attualmente coscienza di se medesimo. Cosi non sarebbe

persona il fanciullo, non ancora giunto all' et& della riflessione; e

cesserebbe d' essere persona 1'adulto, allorche dorme o e sopraffallo

da lelargia. Nell' uomo poi sano e vegliante l'/o si varierebbe inces-

santemente, variando in esso incessantemente Vatto della coscienza.

lo sono ora conscio di scrivere
, altra volta di leggere ,

altra volia

senlo in me 1' affetto della tristezza
,

altra volta quello della letizia.

<)uesti atti di coscienza sono diversi, perche diversi ne sono gli og-

getti. Sara dunque diverso anche l'/o; giacche il soggetto per la

coscienza diventa tin lo.

Da ultimo avvertiamo che in quesla matcria vuolsi procedere con

pie di piombo ; giacche la dottrina della personalita tocca i mister!

phi sacrosanti della crisliana religione. In Dio ci ha una sola natura

e tre persone. Potremmo dire, in buona leologia, che in Dio sono

tre coscienze o tre gli atti di coscienza? In Cristo ci ha la sola per-

sonalita divina e due nature. Potremmo dire
,
senza manifestissimo

errore, che in Lui non ci ha che la sola coscienza divina* sopprcssa

al tutto 1'umana?

IV

Si rigetta I'opinione di Cartesio,

Men ripugnante e la sentenza cartesiana ;
la quale riconosce 17o

neiressere, anteriormente ad ogni atto della coscienza. Imperocche

prescindendo da quella giunta di stabilire 1'essenza deH'anima nei
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pensiero atiuale (cosa ehe noi disaminepemo piu appresso), essaper

cio ehe si attiene -all'assunto pueeente, itosna a queskvehe r</;sia

1'anima individuate :e cencreta dell'iicmio. fncle queHeiOongneterto-

cuzioni di Cartesio: lo sono un essere penssnle, io aaiiohuaa mente r

un'anima, un .inlelletto, una ragione.

Nondimeno anche questa opmione di Gartesio nan puo in^guisa

alcuna acceltarsi ;
siccome eontraria the > essa # al -senso oomune .0

alia logica. E contraria al senso coraune
; pei'chelutli uniYersalmen-

le dicono : lo sono uomo ;
ma dov,e, traime ,la souok di^Gariesiolro-

verassi clii dica: lo sono anima?^! diratoenshaohoiranima; eome

si dice ancora: io ho ilcorpo; matratondosi-drfe^^

che esprima identita in foraa del -"v-erbo ossere, 1' lo.aon si fa-eor-

rispondere che al lermine uomo. -E poi'Conlraria.alk logica; perche

se e vera quella proposizione io sono uomo, .-e^se e^arknente Tern

che 1'uomo.non e la sola anima.ma il GompostOid.-anima e-di coi;po;

dev'essere per conseguenza vero che l''/o in noi non e 1' aniaaa ma
il composlo delle due parli.

II dire che l'/o e 1'anima, puo a^ver solamente ilu^go nella dottrina

di Platone, pel quale 1'anima non si unisee al Gortjao, altrimenti fclie

come il cavaliere al cavallo o il nocchiero -alia nave. Ma in niuna

guisa puo sostenersi da chi ammette che Tamma si iiniseQ *al corpa

come principio vitale per formare con :esso.un>solo inclhiduo,, 'Una

sola nalura composta.

Egli e vero che talvoUa alia parte -piineipale
:

si daJlufime del

tutlo, come quando si dice farsi dalla cilia rcio che vien faUo dal ca-

po o governatore della medesima. E in rial sensa,;C0me osserva

S. Tommaso, puo chiamarsi persona >umana kiparke :piu nobile del-

1'uomo, la quale regge e governa le altre. lltud potissimmn >videtur

esse imumquodque, quod est principale in ipso : sicut quod facit

rector civitatis, dicilur civitas facere. Et hoc modo aliquando quod
est principale in homine dicilur homo 1. Ma queslo e senso tropo-

logico, e costituisce quella figura die dai Retori suol chiamarsi si-

neddoche. E cosi VApostolo chiamo uomo.esteriore.il'wpoye uomo

1 :Summa tb. 1 p. , q. 75
,
a. 4 ad tl.
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interfere lo spirito : Licet is, qui foris est, nosier homo corrumpatur;

qui intus est, renovatur de die in diem 1
. Ma quando partasi in senso

proprio e senza traslati (come vuol farsi in filosofia
) ,

non si dice Io

umano una parte dell' uomo ma tutto Y uomo
;

e 1' uomo non e la

sola anima ma il composto, II composto dunque dovrSt costituir la

persona: Persona hominis mixturaest animae et corporis
2

;
/n puris

hominibus ex unione animae ad corpus constitnitur persona 3. E per

fermo, se la persona umana non constasse che della sola anima, come

potremmo sentir come nostri i bisopi e le mulazioni non solo dell'a-

nima ma eziandio del corpo? e come potremmo dire con verita: io

m' inveechio, io mi ammalo, io mw>io? Forseche Tanima va soggetta

ad alterazioni organicbe, a distemperamenii di umori, a dissoluzione

di parti? Ma tutto cio ben s' intende
, qnanda si appllea at composto

umano; e pero questo naturale linguaggio, e pra F intenK) setimtn-

to, in cni esso si fonda, ci e spia che in nOl la persona risulta non

dalla sola anima; ma dairanima insiern^ e dal

In che propriamente consiste la personalita.

Ora & da cercare piu sottilmente e pSi
f detennma^amente in die la

persona umana consiste
;
ed tmiversateggrando' anehe pi- la qiristio-

ne 3 da v-edere che cosa c^siituisce la persmaliia m generate.

Bickwaa dunque' che la persona , cibe T Io
,

in generale significa

im zusmtente di natwra ragionevofc. 16 e in chferi termini inse-

gnalo da S. Tonmiaso : Pevsona significat id, qwd e.st perfevtissi-

mnm in tota natwra, scilicet subsisfem in ralfonali mtura &< Ed
altrove ci fa senlire- no^ essere altro h persona

1

, che una sostanza

individua di hatura ragionevoi: Nikii est (dhid*persona, qum ra-

tionalis naturae indwidwx substmtia : Dbv' e da notare che il vo-

12S Ad Cor. L
2 S. TOMMASO Summa th. 3.

a
p. q. 2, art. 5 ad l.m

3 Summa th. l.
a
p. q. 29, art. 3.

4 Summa th. 1. p., q. 29, a. 3.

5 Summa th. 3. p., q. 2, a. 2.

'4
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cabolo d' individuo e preso per significare non solo do die e dolato

di singolarita, ma cio che nella sua singolarila non esiste die in se

medesimo, come separate da ogni altro ente : Jndmsum in se et di-

vision a quolibet alio 1.

L'idea di sussislente importa due cose: I'atto della sussistenza,

e la natura ossia 1' essere die di tal sussislenza e fregiato. Dove co-

testa natura non sia quella d' un minerale, d' una pianta, d' un bru-

to
;
ma sia inlelletluale ,

ossia ragionaliva ,
abbiamo la persona. II

chc per in lendere piu chiaramente e da risalire alquanto piu alto.

In ogni enle reale ci ha un fondo primo ,
base e sostegno di

lulto il reslo, e che, non appartenendo se non a se slesso, e subbiet-

to di attribuzione di lutto cio che puo di lui affermarsi. Se cosi non

fosse
,
avremmo in ciascun essere un edifizio scnza fondamento

,
e

come un castello campato in aria. Ora qual e questo fondo
, questo

sostegno primo dell' ente ? E 1' essere singolare ed individuo di cia-

scuno
,

sussistente in se stesso. Subsistere , nota il Suarez ,
dicitur

aliquid, in quantum est sub esse suo, non quod habeat esse in alt-

quo sicut in subiecto, sed quod cum per se sit et quasi in se susten-

ietur, ipsummet sit quasi primum subiectum et quasi fundamentum

sui esse 2. Cotesto essere singolare ed individuo, fermato in se me-

desimo e base di tutte le attribuzioni dell' ente ,
fu detto dai greci

ipostasi, doe supposto, da U^ST^ (suppono); dai lalini fu chiama-

to sostanza prima. E detto sostanza, perche sottosla fisicamente e

logicamente a lutto cio, che puo asserirsi dell' ente. Si aggiunge 1'e-

piteto di prima , per differenziarlo dall' essere specifico , cioe dalla

sostanza die per astrazione si considera in universale ,
e die gli

antichi denominavano sostanza seconda, come sarebbe, a cagion

d'esempio, Yuomo in gene-re; il quale, benche possa ricevere molte

attribuzioni
, tuttavia esso stesso puo attribuirsi a niolti individui ,

dicendo: Pietro e uomo, Paolo e uomo, e cosi via via. Per contrario

la sostanza singolare e sussistente in se stessa
,
e del lulto incomu-

nicabile ad altrui fisicamente e logicameote , ne puo prcdicarsi die

<li se sola.

1 Summa th. 3. p., q, 2, a. 2.

2 Disputationum Metaphysicarum, Disput. XXXIV, sect. 1.
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Una sostanza si fatta . come e cio clie propriamenle esiste
( giac-

die tutte le altre cose che le competono esislono in lei e per lei
) ,-

cosi e cio che propriamenle opera : giacche 1' operazione , seguendo

V essere, conviene propriamente a quello, che propriamente e. Ora

vuolsi avvertire che sc 1' anzidetta soslanza e di natura ragionevole T

1* operazione le conviene in grado phi sublime, doe con intera di-

pendenza da lei, in quanto essa, siccome dotata di liberta, e vera-

mente padrona de'proprii atli. Quindi nasce che una sostanza si fatta

e degna di ricevere un nome peculiare, in grazia di quesla sua no-

bile prerogativa, e si appelja persona 1. La persona dunque non,

altro esprime, che il sussistente di natura ragionevole.

Tutla questa teorica e, quasi a verbo, del dottor S. Tommaso; il>

quale, difendendo quclla definizione che Persona est rationalis na-

turae individua substantia 2, dice cosi: Ragionevolmente, come ap-

parisce dalle cose gia dette, 1'individuo in genere di sostanza riceve^

un nome speciale ; perche la sostanza s' individua in virtu de' suoi

slessi principii ,
e non per elemento slraniero

, siccome avviene agli

accidenti che s' individuano in virtu del soggelto a cui ineriscono.

Ragionevolmenie ancora tra gl'individui sostanziali quello che efre-

giato di natura ragionevole ,
viene distinto con nome speciale : per-

che di lui e proprio 1' operare veramente da se, come fu detto piu

sopra. In quella guisa dunque che il nome ftipostasi, secondo i greci,

o il nome di soslanza prima, giusta i latini, e nome speciale dell' in-

dividuo in genere di soslanza; cosi questo di persona e nome spe-

ciale dell' individuo che gode natura ragionevole. L'una e Taltra

1 Sicut substantia individua proprium habel quod per se exislat, ita pro--

prium habet quod per se agat; nihil enim agit, nisi ens actu. Et propter hoc

calor, sicut non per se est, ita non per se agit; sed calidum per calorem cale-

facit. Hoc autem quod est per se agere, excellent iori modo convenit substan-

tiis rationalis naturae, quam aliis. Nam solae substantiae rationales habent

dominium sui actus, ita quod in eis est agere et non agere; aliae vero sub-

stantiae magis aguntur , quam agant. Et ideo conveniens fuit ut substantia

individua rationalis naturae speciale nomen haberet. S. TOMMASO Qq. disp.

Q. IX de potentia a. 1, ad 3.m

2 Cotesta definizione fu primamente data da Boezio ael libro : De

naturis.
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specialita si contiene in questo vocabolo di persona. E pero a mo-

strare che e individuo in genere di sostanza, si dice che la persona

e sostanza individua; a moslrar poi che gode di natura ragionevole,

si aggiunge di natura ragionevole. In tal modo colla voce sostanza

si escludono dal concetto di persona gli accidenti, nessun de' quali e

persona; colla voce individua si escludono dal concetto di persona i

generi e le specie, le qnali altresi non possono dirsi persona ; e tinal-

mente colla giunta di natura rayionevole si escludono dal concetto

di persona i minerali, le pianie e i bruti , cose tutte che non sono

persona l.

La personalita dunque non e altro che la sussistenza individuale

della natura ragionevole. La persona poi si e il concrelodi tal sussi-

stenza, vale a dire la natura siessa ragionevole in quanlo e un esse-

re per se stanie
,
non appartenente ad altrui ma a se medesimo

, e

per conseguenza principle supremo d' ogni sua operazione , e sub-

bielto ultimo, a cui si riferisce tutlo do die puo affermarsi dell' esi-

stente. Non dunque la sola anima ne il solo corpo (giacche ne Tuna

ne 1' altro separafcinienle da 1' Integra natura unaana) ,
ma il compo-

sto d'amendue in quanto e positivamente attuato dalla sussistenza

In se stesso e sta da se e per se
,
costituisce il nostro lo, la nostra

1 Rationabilitev, slcut ex praemissis patet, indimduum in genere substan-

tiae spedale nornen sortitur; quid substantiate ex propriis principiis indivi-

dwntur, et non ex alio extra-nvo, sicut accident ex subiecto. Inier individua

etiam mbstanliarum ratlonabUiter indiiiduwn in rationali n&tiira special!

nomine nominaiur; quia ipsiys est proprie et wrv per se agere> sicut supra

dictum est. Sicut eryo hoc nomen hypostasis, secundum Graecos; vel sub-

stantia prima secundum Latinos, est speciale nomen indimdm in genere mb-

stantiae ; iia hoc nomen persona esl speciale nomen individui rationalis natu-

rae. Utraque ergo specialiias sub ^wmne personae continetur. Et ideo ad

oslendendum quod est specialiter individuum in genere wbstantiae, dwilw

quod est substantia individua, ad ostendendum vero quod est specialties in

rationali natura, additur ratioaalis naturae. Per hoc ergo quod dicilur

substantia cxctuduntur a raiione personae accidentia, quvnim mMwn- potest

did persona; per hoc vero quod dicitur individua
,
excluduntur genera et

species in genere substantial, quae etiam personae did non possunt; per hoc

ro quod additur rationalis naturae, excluduntur inanimate corpora, plm-
tae et bruta, quae personae non sunt. Qq. Disp. Q. IX de potentia, a. 2.
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persona. Quando 1'uomo senie in se, una tal sussistenza, sente 1' lo;

e un tal sentimento si ha per 1' alto della coscienza, il quale per tie-

non e costitulivo, ma sol percetlivo dett'/o.

.VK\<,
o|(sn,Vf-. ^^WfttW- VifiiiHOV'

Consenso delta data teorica coi dommi della Religioner

Ouesla dottrina risponde mirabilmente ai dommi della Fede;

tanto se si riguarda Y auguslissimo mistero della Trinita divina
,

quanto se si riguarda quello della sacrosanta Incarnazione del Ver-

bo elerno. Nell' uno e neH'altro fa duopo ricorrere al concetto di

sussisteiiza.

Di fermo
, qual e la spiegazione che danno i Padri ed i Teologi

dell' altissimo mislero della divina Trinita? In Dio, come essere

intellettuale
,
non ci ha che due azioni immanenti

,
1' inlendere ed

il Yolere. In amendue questi atti debb'esserci procedimento d'un

termine da un principio : perciocche come nel verbo mentale
, pro-

dotto per via d' intellezione, si contieae 1'obbietlo inleso
;
cosi uell' at-

to affettivo delk vdonla, prodotto per via di amore, si conliene 1'ob-

bielto amato. Amatum est m amante; sicut per conceptionem verbi

res dicta vel intellecta est in intelligente -1. Da Dio dunque , inten-

dente ed amanfce se Biedesimo, come sornmo intelligibile e somma

bene
, precede Dio stesso come inteso e come amato

, per due di-

stinte emanazioni deH' intelletto e deUa volonta. Ma in Dio, perfettis-

simo, non puo trovarsi quafita ed accidente, che inerisca alia so-

stanza altuandola di nuova realila. I due termini adimque , di cui

abbiamo favellato , convien che procedano in Dio
,
come due esseri

sussistenti in lore s&ssi, enon come due .inerenze d'un preesistente

soggetto. Dall'altra parte non puo awerarsi che sieno due esseri

nuovi, da Dio dislinti quanto aH'essenza; perche in tal caso si avve-

rerebbe produzione esterna non interna emaaazione. E dunque ne-

cessario che questi dwe termini, menfe'e posseggono k iAenlica natura

del loro Priacipio r tnttaviia daMe traloro si distiBguano per la sus-

sistenza propria di ciascbedftno
,,
che non puo identificarsi con quefe

1 S. TOMMASO Summa th., 1. p. q. 27 a. 3.
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dell' allro per la relativa opposizione die passa tra principio e ter-

.mine di reale procedimento. E perciocche la sussistenza nella natura

Intellelluale costiluisce veramente persona ; quindi e die in divinis
,

benche una sia la natura, nondimeno son tre le persone. Substantia

in divinis continet iinitatem, relatio multiplicat Trinitatem-l. II che

In modo inarrivabile fu espresso da Dante , la dove ci rappresenta

II Yerbo eterno solto 1'immagine di luce che sussiste
,
ma in natura

.son distinta dal lucente che lo emette
,
ne dall' amore che da amen-

due e vibrato
, qual calido raggio ,

e in virtu di cui vengono pro-

dot te le soslanze create.

Che quella viva Luce, che si mea

Dal suo Lucente, che non si disuna

Da Lui ne dall' amor che in lor s' intrea
,

Per sua bontade il suo raggiare aduna

Quasi specchiato in nuove sussistenze,

Eternalmente rimanendosi una 2
.

Un cenno ora della divina Incarnazionc. Perche in Cristo, quan-

tiunque sien due le nature, una e la persona? Perehe una e la sus-

;sislenza d'amendue; quella cioe del Verbo, il quale, assumendo la

natura umana
,
a se la congiunse sostanzialmente

,
la fe sua, le

imparti 1' ultima terminazione che richiede una natura per esislere

<come sostanza. Nel che e da avvertire la dilferenza che passa tra

la natura o quiddila sostanziale e 1' accidental. La natura o quid-

'dita accidentale, come F estensione, il colore, la figura e va dicendo,

dchiede d' inerire in un soggetto che la sostenli. La natura o quiddita

sostanziale non cerca verun soggetto ,
ma esige di stare da se e

.sostenere in se stessa il proprio essere. Alia prima appartiene 1'ine-

sione, alia seconda la sussistenza. Ma questa inesione e questa sus-

sistenza, in quanlo entrano a costituire 1' essenza stessa, 1'una dell'ac-

eidente, 1'altra della sostanza, vogliono intendersi non in attoma in

iiltitudine, ossia in sola esigenza. L'accidente esige d' inerire in una

sostanza, edi fatto v'inerisce, se resta abbandonato al suo connatura-

Je niodo di esistere. Tuttavia questa attuale inerenza puo venire im-

per divina virtu
, la quale sostenti 1' accidente in se stesso

1 BOETHIUS De Trinitafe.

2 Paradiso, 13.
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supplendo 1' influenza del subbietto , a cui esso dovrebbe natural-

menle appoggiarsi. Cosi la fede c' insegna che accade nella sacro-

santa Eucarislia
,

in cui le specie sacramental!' restano senza la

sostanza del pane e del \ino. Del pari, la natura sostanziale esige di

stare in SB stessa; ma 1'atto completive di tale esigenza leviene dal-

la positiva sussistenza, in virtu della quale 1' anzidetta natura riceve

1' ultimo termine in ragion di sostanza e diventa natura sussislente

e del tutto incomunicabile ad altrui. Ora questa posiliva sussistenza

e alia natura umana di Cristo data dal Yerbo divino
,
die a se Y as-

jsunse
;
e pero quella natura, benche umana, non costituisce una per-

sona umana, perche non sussiste di sussistenza umana. La sua sus-

sistenza essendo divina, cioe la stessa die quella del Verbo eterno;

il sussistente, che ne risulta
,
e divino

;
benche ,

insieme coll' essere

clivino, a quella identico, abbia 1' essere umano, cioe Y umana natu-

ra, da esso Verbo terminate e compita.

Laonde sotto cotesto aspetto s' insegna da' teologi che la perso-

na di Cristo puo dirsi composta, perche e un sussistente in doppia

natura. Ecco le parole dell' Angelico Dottore: La persona ossia

F ipostasi di Cristo puo considerarsi in due modi. L' uno e secondo

quello, che essa ein se; e presa cosi e del tutlo semplice, come sem-

plice ancora e la natura del Yerbo. L' altro modo e secondo la ragio-

ne di persona o d' ipostasi , in quanto le appartiene il sussistere in

una data natura
;
e sotto un tale aspetto la persona di Cristo sussiste

in due nature. Ondeche quantunque sia ivi un 30! sussistenle
, evvi

uondimeno diversa maniera di sussistere
;
e cosi vien delta persona

composta , in quanto un solo sussiste in due. Persona sive hypo-

stasis Christi dupliciter potest considerari. Uno modo
,
secundum

illud
, quod est in se ; et sic esl omnino simplex ,

sicut et natura

Yerbi. Alio modo, secundum rationem personae vel hypostasis, ad

quam perlinet subsistere in aliqua natura; et secundum hoc persona

Christi subsistit in duabus naturis. Unde licet sit ibi unum subsislens,

esl tamen ibi alia et alia ratio subsistendi, et sic dicitur persona com-

posita, in quantum unum duobus subsistit 1
.

1 Summa th. 3 p., q. 2, a. 4.

Serie V, vol. 1U, fasc. 297. 19 19 Lvglio 1862
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OS SI A

UN CACCIATOEE DELLE ALP!

NEL 1859

XXXVI.

Dalla leltera della sorella di Giulio
, riferita un poco piu sopra y

noi imparammo die il conte Giaeomo al cadere del Maggio era so-

prawenuto egli ancora in Torino, e quivi alloggiatosi eon la contessa

Leonzia sua cognata e con la giovinetta nipote ,
le quali erano ri-

maste ammiratissime di trovarlo air albergo nella loro toraata da

Arona. E in verita questa sua inopinata sopravvegnenza riusci ad

aniendue loro cosi gioconda, che gli fecero gratissimi aeeoglimenti y

e per lulla quella sera del mailed!, ultimo giorno del mese, fu tra di

loro una lielissima festa di famiglia. Imperoeche la Gonlessa, che si

era tanto rinfrancata per la bella letteiina scrittale da Giulio in Sol-

biate
,
si leneva certa

, sulla parola del cavaliere Eugenio ,
che indi

a poco sarebbe Irapassata nella Lombardia a ragghmgeni e liberar-

\i il dilelto figliuolo : e per questa confidenza ,
succeduta agli sbi-

gottimenti del suo amore quasi disperato ,
si era cosi ringiovialita ,

che, trannc un po' di aria pensosa ehe a quando a qua^ado 1 rannu-

volava la fronle
, pareva un' altra da quella di prima : sebbene nel-

V eslenuazione del volto e nell' afFossamenlo degli occhi mostrasse

gl' indizii dell' acerba e diuturna passione, che sino a quell' ora le
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avea rose le fibre piu sensitive del petto. La damigella poi che ,

com' e proprio della giovinezza sempre eccessiva ne' suoi affetti, ave-

va trasmutata la speranza in sicurta, apparia di cosi allegro e giulivo

sembiante, e brillava di un riso tanto gaio alle piaeevoli amorevolezze

dello zio
,
che egli si mise in qualche sospettuzz.0 non forse Giulio

fosse rivenuto con esso loro in Torino ,
ma che a iui lo occultassero

per fargli poi una burla gradevolmente improvvisa.

Ma questo sospetticcio gli svani ,
subito che vide porgere alia co-

gnala il biglietto di visita del signor Leopoldo, e intese le sue parole

di rincrescimento all'annunzio ch'egli si era gia allontanato da Torino,

le conge tture sul suo cognome, il quale mostravalo parente o padre

per avventura di quel Tommaso ,
che era 1'amico inlimo di Giulio.

E quando e egli partito? chiese la dama al portiere che eila fece

chiamare nel salolto.

leri 1'altro verso mezzodi.

Deh, perche non aspettarci?
- Madama, egli era ansiosissimo di sapere per appunto il tempo

della venuta di vostr'eccellenza : ma io, ignorandolo, dall'oggi al di-

mani 1'ho tratlenuto quattro giorni. Avrebbe avuto pure grande cu-

riosita di conoscere i negozi ch' ella ha in quesli paesi : io pero, che

non mi arrogo di ficcare il naso dove non debbo, io, clico, zitto cojne

questo muro ! Domenica egli entro tutto scorrucciato e aflfannoso a

dirmi che la sua signora era stata colta da una febbre maligna, e che

un dispaccio lo richiamava tosto a casa sua in Toscana : e consegna-

tqmi il biglietto, si dileguo che parea fuori del senno.

Oh poveretto ! disse la Contessa impallidendo ; quanto lo com-

piango ! Due disgrazie 1'una peggiore dell' altra ! la moglie inferma

:

rave e il figliuolo scappato.

E ferito ! soggiunse la fanciulla con voce fina e coromossa.

Giulio ci scrive d'essere in tanta pena per Iui !

Ci avesse almeno segnatoT indirizzo del iuogo ove abita, a cio

cbe gli potessimo scrivere,! esclamo Leonzia in atlo pietosa.

E scrivergli che? si
,
e meglio che questo signore se ne sia

ito e che ci sia restate incognito , ppiche noi lo avremmo dovuto af-

fliggere, con le hruile notizie che (Ji Tommaso ha dale Giulio nella

lettera.
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Pazienza ! disse la madre dopo stala alquanto sospesa : e

Hcenziato il portiere, tolse a parlare di questo falto con Giacorno;

ma in tali forme e con tanto sentimento, che egli senz'altro capi die

non si celiava.

Lo zio del nostro Cacciatore delle Alpi non si era mosso di Roma-

gna per mero diporto, ric era corso fino a Torino per semplice com-

plimento. Con cio sia die da una parte considerando egli die T as-

senza della cognata si protraeYa di mollo ,
e con poco o nhm frulto

;

e dall' altra parte spronandolo il limore die i disagi ,
le brighe ,

le

angustie continue e le disdetle non avessero (la pregiudicarc forte

alia sanita di lei e della nipole ;
si era determinate di porsi egli nel-

1'impresa di cavare Giulio dagl'impacci della guerra, e intanto di ri-

mandar bellanienle in patria loro due. Senonclie per aprire questo

suo disegno a Leonzia
,
attese il di vegnente : e in quella sera fece

mostra di non essersi rccalo presso di lei, se non per rivcderla con

Natalina
,
e per assicurarsi di presenza che questa si fosse del tutto

riavuta dall' incomoduccio sofferto in Ciambeii. Ebbene, Giaco-

mo, vi pare egli dunquc die la si sia rimessa ? gli dimando la Con-

lessa avanti di rilirarsi a riposo.

Eh ... cosi cosi . . . mezzo mezzo ! rispose quegli arriceiaiida

le labbra
;

si e dimagrata assai e mi sembra sparutella. Ho avvisato

ch' ella e senza appetite, che a dcsinare piluecava svogliatamente co-

me un canarino. Poi non ha piu i suoi colori di prima, e alle occhiaie

ha una certa incavatura e Ihidezza, die non mi garba niente niente.

Ancor io, pur troppo! me ne sono avvisla da un pezzetto, e non

saprei che rimedio porvi ;
disse la madre con un sospiro ;

la fo esa-

minare quasi ogni di ai medici, e tutti mi cerlificano ch'ella e schiet-

ta e sana come un pesce ,
e che male proprio non lo ha. QueHo

sbatlimento, quel pallore e quel cerchio li^ido die le avcte osser-

valo negli occhi, sono effelti del poco sonno e delle pcne dcH'animo.

Povera creatura! Giulio e per lei una spina che le lima il cuore:

come pretcnderc che dorma sodo ,
die mangi con gusto, che non si

erucci e non si consumi ?

- E voi eziandio vi disfate come una candela. Mi siete comparsa
smunta

, scarna e cosi decaduta
,
che io vi giurerei invecchiata di

clieci anni.
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Oh ! di me non vi diale nessun pensiero ; soggiuns' ella affet-

lando cera d' incredula e disinvolta
;
io sto benino a sufficienza, e se

Dio ci fara la grazia die ricuperiamo Giulio
,
vi dico io die ringio-

vaniro di vent' anni, e die Natalina vi tornera fresca e'Vegeta come

una melarosa.

Sia
;
ma io dcsidcrerei che voi due vi avesle un po' di quiele,

die tulto questo voslro anfanare scialtalo, andando su e giu dal cal-

do al freddo, dal sole alia pioggia, da un albergo in un altro, vi

spossa e vi accasda. Basta ! ci riparleremo domani : tel ice nolle.

E piglialo il candeliere usci e si cliiuse nella sua slanza. Mamma,
die cosa vi ha detlo di me nostro zio? passando, io ho senlito die

mi nominavale
;
la inlerrogo sollecitamente la fanciulla. Ha dello

eh'ei vuole che lu donna bene e sii buona. Va, li corica, fa tulto un

bel sonno, e Iddio li benedica.

Ha egli discorso di farmi lornare seco a'casa?

Nemmanco in sogno! or che li frulla cgli pel capo?
- Voleva ben dir io! Fiorenzo tesle sosleneva che Io zio era ve-

nuto per ripigliarmi.

Ba', che c'enlra mai Fiorenzo? Tu starai scmpre con tua rna-

dre. Va, di' le tue orazioni, e dormi in pace.

II c"onle Giacomo era uomo di fantasia gagliarda e focosissiraa, e,

per nalurale lemperamcnlo, subito all'ira e d'un fare cosi imperioso,

che alia bella priraa non lollerava contrasti : e guai a chi gli avesse

Icnuto faccia! slrillava come un'aquila, si arruffava piu die un istri-

ce, pestava de' piedi in terra e sfiondava rabbufii si cocenli
,
die

bruciavano la pelle indosso. Ma poi, ammorlito Timpeio di quella

iiamma, di facile si abbonaccia\7

a, e, moslralogli ii lorto delle sue col-

iere, si raddolciva per modo, che non perilavasi punto di duedcre

perdonanza aH'oflfeso, e di rampognarsi persino la propria Mvolezza..

Or la contessa Leonzia, che conosceva a meraviglia quest'umore del

cognato, il quale nel rimanenle avea doli d'animo eletlissime, e una

rellitudine e una nobilta di cuore che ricomperavano idifetti delsuo

carattere Iroppo accensibile, nel Irattare con lui di ardui negozi ave-

va una cerla sua destrezza
, onde mai non Io urtava di fronle : ma

usava con esso lui a guisa che con un cavallo ombroso, il quale tanto

si lascia impennare e sbizzarrire
,
che in ultimo ceda ad un leggier
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atto di mano. II perche quando le accadeva di essere d'un parere

conlrario al suo, massime se fosse per cosa di rilievo e risguar-

dante Giulio o Nalalina, le era d'uopo rappiccinirsi tutla, e divenlar

umile e docile quasi una pecorella, e inghiottire pazientemente qual-

chc pillola amarognola, e badarsi alia lingua, e deporre quella mae-

sta di regina die le facea si buon gioco co' due suoi figliuoli, avvez-

zi a professarle un amore che sentiva del culto. Per questa forma

ella vinceva presso che sempre ogni partita.

Cio non di meno la matUna del di susseguente, che era il prirao

di Giugno, fosse caso o fosse miracolo d'uno sforzo che Giacomo fe-

ce sopra se stcsso, certo e che egli dichiaro alia cognata il suo di-

yisamento di sottentrarc a lei nelle ricerche di Giulio, e lo mantenne

contro le sue ritro saggini con tal pacatezza di maniere e fcrmezza di

volonta, che ella, sbalordita a qucslo cosi insolito e freddo ma irre-

movibile proposilo di Giacomo, smarri e cadde d'animo. Ma poi, ri-

scaldandosi nciraltercazione, prese tanta baldanza sopra di lui , che

scorrubbiatasi allamente usci fuori dei gangheri, alzo lavoce e tras-

corse in termini agri e dispetlosi. Giacomo, che si sentia formico-

lare il sangue nelle vene, mordevasi la lingua ,
serrava le pugna ,

si dimenava
,
sbuffava

,
trcmava tutlo da capo a' piedi ;

ma pure

conteneva nel petto 1' incendio dello sdegno che schizzavagli da

ogni poro.

- Oh alle corte ! diss' egli ton o e arcigno, dopo che Leonzia si

fu sfogata in rimbrotli pungent! ;
io non sono qua per farvi soprusi

ne per soverchiarvi. Si, signora, voi siete libera di stare e di anda-

re dove meglio vi aggrada ,
e io non mi usurpo aulorita sopra di

Yoi. Logoratevi adunque in buon'ora, e uccidetevi con gli strapazzi,

e finite di rendcre orfani del tutto i poveri voslri giovani. Ma sap-

piate die se voi siete loro madre, io sono loro zio e tutore, e che se

essi sono vostri figliuoli, sono anche miei nipoti e pupilli. Voi quindi

non avete niun diriito di ammazzarmi Nalalina per trovarvi Giulio.

Voi farete di yoi stessa quel che vi talenta, e tal sia di voi : io par-

tiro questa sera con mia nipote, e la menero in casa mia. Sua zia

Olimpia 1'allende a braccia aperle, e non dubitate che essa le avra

quella pieta, che voi sua madre le negate per una falsa tenerezza.
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Mia figlia ? replico la dama rossa di bragia e con accenlo di

tremito
;
voi strapparla a me ? ah, ah ! voi vaneggiate ! Prima do-

Yrete tagliare me in pezzi : oh questo poi !

Leonzia ! deh, per vita rostra, siate savia e non abusate piii

avanti della mia sofferenza! Io ragiono e voi m'insultale. Hem! per-

dono al vostro amore di madre quanto e possibile perdonare: vi

compatisca, mi e duro anzi fare con voi queste parti: ma ditemi, per

Tanima vostra, che bisogno c'e egli che vi distruggiate voi, e che mi

iacciate intisichire quella figliuola ,
mentre sono io qua apposta e

pronto ad ogni sbaraglio, per correre sulla feccia dei luoghi e rico-

verare Giulio, che mi e caro quanto a voi ? A questo rimprovero

dolce ma calzante, la Contessa si riconobbe, abbasso gli occhi ,

perde la parola, e, levalasi impetuosamente, si ritrasse dalla sala.

II Conte tra lo stizzito e il pensieroso resto affondato nella sua

poltrona. Poi stato alquanto in forse di se medesimo
,
sono il canv

panello e ordino bruscamente che gli si fosse fatta venire la nipote.

La fanciulla, ignara del diverbio dianzi occorso tra la madre e lo zio,

entro a lui serena e rispettiva, e baciataglila mano : II buon gior-

no a voi, 210; gli disse graziosamente.

Ben levata, gioia mia
; soggiunse egli componendosi a ilarita

e con tono di voce vezzeggiativa ;
siediii qui nel canape: adunque

come stai, fiore mio bello?

Benissimo
; rispos' ella assidendosi.

Hai dormito stanotte?

Abbas tanza.

Ma perche sei cosi palliduccia e tristanzuola
,
che mi sei dive-

nuta un fastelletto di ossa?

Poh! io non ho tempo da pensare a questo. Dite, zio, e quando

ci mettiamo noi in via per Vercelli? Yolevamo correrci da Arona,

ma non si pote pei soldali che occupano tutle le sti-ade. I Tedeschi,

m'ha detto Fiorenzo iersera ,
T hanno sgomberata : or chi sa che

i garibaldini nan sieno la intorno?

Doh scioccherella ! I garibaldini sono a piu di cinquanta miglm

da quella citta, e circondati dai Tedeschi che serrano loro tutii i passi.

Signer mio ! ma che cosa dunque mi dava ad inlendere Fio*

renzo ?
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Egli, il bravo uomo, ha studiato la geografia suH'abbaco, e ne

sa quanto tu cli alchimia. Rispondi ora a me : ti piacerebbe egli di

uscire a passeggio questa mattina con tuo zio?

Credo die la mamma voglia, die io piu tardi 1'accompagni a

sentir messa alia Consolata.

Prima pero puoi venire un tratlo meco a girare pe' fondachi

di Torino, e a vcdere se ci e nulla die ti vada a genio. Che desideri

che io ti comperi eh? Vuoi un bell' abilo? meiictli? fiori di seta?

nastri di saint-Eiienne? sciallini di Lione? orerie di Ginevra? scegli,

io melfo cinquanta marenghi a lua disposizione.

- caro zio, fmo a tanto che noi non ci siamo riuniti con Giulio,

non c' c nulla die mi vada a genio ! II piu bel regalo che potreste

fare a me, e anche a mia rnadre, sarebbe che oggi ci conduceste a

Yercelli: e domani dielro ai Francesi, proprio vicino all' ultimo loro

cannone di retroguardia. La mamma in Ciamberi ha fatta conoscenza

con vari Generali molto garbali: e io sono persuasa die qualcuno di

loro ci insegnerebbe tosto la strada per arrivarc da Giulio.

Tu impazzisci, bclla mia. Sai invece die mi viene in mente?

Tu non hai ancora dato un bacio al mio Gigetto ,
al cuginuzzo che ti

nacquc Ire giorni dopo la tua parlcnza.

Quanlo sospiro di vederlo ! Yoi e zia Olimpia, ce ne avete

scritte tante mcraviglie, che io ho una*voglia malla di recarmelo in

braccio.

Non ti polresti figurarc come sia frescozzo e pataitello ,
e

quanto ridano quc' suoi occhietli neri
, vispi e ladri piu de' tuoi. Or

perche non lorneresli a palleggiartelo e a trastullarli con esso lui ?

Che divertimento sarebbe questo per le ! non c vero?

Certo, e anche mio fratcllo godrebbe iniinitamente di accarez-

zarlo. Or via facciamo cosi. Ripaitianio subito subilo per andare

dov'e Giulio, c appena levalolo dai garibaldini, rivoliamo tutti insie-

me a casa, e hi con grande allegrczza faremo feste a Gigetto. Zio,

vado avvisare mia madre die si parlc ? Aveva ella terminata ap-

pena questa inlerrogazione, ed ecco spalancarsi la porta, e rientrare

la Contessa col visa interriato, con gli occhi spauriti e gonfii di pian-

to, e un giornale in una mar.o. Ahime, Giacomo ! grido ella tutta

rauca e allargando le braccia; forse Giulio e morlo !
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Dio ! strillo aculissiniamcnte la damigella alzandosi
; morto?

Tu qui? inierruppe la madre che per 1'altissima turbazione non

1'avea scorta tra i guanciali del canape; tu qui? E rimirava sgo-

mentata il coiite Giacomo, il qualc airapparimenlo e alia novella di

lei era diventalo bianco di lino, e si era ritto quasi senza spirito.

Passo un momento e niuno dei tre, per 1'ansia, polea formare parola.

Se non die la fanciulla, riavuta alquanlo di lena, scroscio in un sin-

ghiozzo convulso, e si abbandono di peso sopra la spalliera del

canape.

II tumuHo e !o scompiglio degli affetti die allora si suscitarono

nello zio e nella madre
,
non sono da esprimersi a penna. Giacorao

nell' atto die si precipito a sorreggere la testa della giovinella :
-

Ma che e? che e questo che dile? Giulio morto? dimandava, mezzo

svenuto anch' egli ,
a Leonzia.

-
Cioe, e un mio timore

; rispos'ella col respiro affollato
; poc'an-

zi, scorrendo i fogli che non m'erano stati ricapitati, ho veduto quesio

dispaccio; ah, guardate! Giacomo lesse fioco lioco: 'Mini-

stero dell'Interno. Bulkttmo della Guerra. N. 54. Torino 28 Mag-

gio mattina. Pervenne sianotte per la via di Svizzera il seguenlc dis-

paccio del regio Commissario conte Visconti Venosta. II generale

Garibaldi occupo la posizione di san Fermo : molti ufficiali feriti ed

uccisi. I nostri, continuando gli attacchi
, penetrarono in Como. La

citla e illuminata c festante. II nemico si trova ancora alia Camer-

lata. Bene; e che c' e egli qua di Giulio?

Vergine santa ! e non potrebb' essere che pur egli mi fosse

slato ucciso o ferito a morte, in questo nuovo combaltimento ? Gia-

como la guato un pochino fra il ghignoso e il compassionevole ,
e

riscossa la nipote: Su, fatti animo
;
comincio gridarle; non e ve-

ro nulla, e una fantasia di tua madre. Alle quali parole destalasi

come da un sogno , la donzella eresse il capo ed abbrancato per le

mani lo zio : Or non m' ingannate ;
disse gemendo; a chi ho io

da credere ?

La conclusione fu che si Natalina come Leonzia
, dopo le molte

,

diedero ascolto al conle Giacomo, il quale sforzandosi di asseverare

che quesle erano prette apprensioni e fantasticherie
, piglio a suo

carico di muoversi incontanente alia volta di Svizzera e d* indi di
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calare in traccia del nipote, e di ricondurlo alia casa paterna; a

coudizione per altro che la madre e la sorella fossero partite il do-

raam per Geno\7

a, e di la si fossero recate in palria ad aspettarlo. La

madre, sebbene a malincuore, accetto il patto, conforlatavi non poco

dalle esortazioni del cavaliere Eugenio, che era sopraggiunto. E cosi

resto saldo ,
che la sera di quel giorno il Conte si sarebbe poslo in

viaggio per le alpi, e il di entrante la cognata si sarebbe incamraina-

ta verso la riviera della Liguria.

XXXVII.

In su le ore quattro, Giacomo s' intertencva nella saletla favellaa-

do con la Contessa, mentre la nipote in una camera atiigua rasset-

tava i panni del fratello
,
dentro la valigia di lui die lo zio More

doveasi portar dietro. Ma in cio fare metteva sospiretti e le casca-

Tano certe lagrimuzze ,
che scorrevano ad imperlare ove i solini

inamidati d'una camicia di tela battista, ove un paio di leggeri e odo-

rosi guanli paglierini ,
ed o^ una cravatta di tabi rosato o un cor-

petlo di seiino, da rifarne poi bello e lindo il bramatissimo Giulio.

A vedcrla sprizzare con tanta soa\ita quelle stille dagli occhi, si sa-

rebbe detto che la inconsolabil fanciulla godesse di spanderle su que-

gli eleganli oggetti, quasi gocce d'una essenza la piu cara e prezio-

sa, ch' ella potesse Irarre dal suo cuore tenerissimo di sorella.

La conversazione del Conte con la cognata si aggirava tutta intorno

alia prossima sua diparlita ,
e alle slrade che avrebbe baltute per

giungere con sicurezza e rapidila in Como, e alle grate speranze ch' ei

nutriva di abbmcciare presto il nipote ,
e di ridonarlo sano e salvo

alia faraiglia, e via via. E nel parlare egli sfavillava di un cotal rag-

gio , che ben dava a scorgere quant' egli si compiacesse di avere

persuasa Leonzia a raccogliersi una volta con la figliuola nella quie-

te delle domestiche mura. Questa all' incontro, essendo agitata dal-

ralternarsi di continue e varie e spesso opposte commozioni, nel d!s-

correre non era mai d' un sembiante fermo : e mostravasi astratta

anzi che no, e in aspetto di donna cbe tenzonava entro se medesima,
se avesse o non aresse dapalesare un pensiero che tediosamente la

tribolava. Avete piu altro da commeUermi e da raecGmandanait
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la ricerco in fine Giacomo ,
che accortosi di questo suo stare esitan-

te, voleva allettarla ad aprirsi.

Non allro , salvoche ripetervi , per la centcsima volta
,
che mi

traltiate Giulio con ogni dguardo, e gli facciate buon viso, e non

adoperiate con lui se non modi di padre, o meglio di madre
, giac-

che voi andate in vece mia.

S'-egli e per cotesto, fidatevi di me. Ve lo condurro nelle brae-

cia tra i zuccherini e le rose, e lo affoghero in tanto miele, ch' e' si

dovra scordare di tuilo il fiele che egli ha trangugiatoquesHnverno.

Povero figlio ,
e quanto ne ha ingollato ! sclamo la dama in-

crociando le mani e levando al cielo un' occhiata di misericordia.

adagio un poco ! a buoni conti s'egli fosse stato meno cape-

reccio e bizzarro, ne voi ne io avremmogli falto un occhiolino torto.

La colpa e stata tutta sua : noi ce ne dimenlicheremo
,
e bene sta :

ma poi non conviene che innanzi a lui ci picchiamo il petto, ne che gli

diciamo il mea culpa per averlo sgridato e punito secondo il merito.

No, no, Giacomo, per 1'amore di Dio non mi toccate questa

corda e non la toccate con esso lui ! Yoi non dovele entrare in dis-

pute dei disgusli e delle rotUire passate , dategli ragione in tutto e

per tutto, e ditegli e riditegli cho io sua madre lo amo e lo slimo

come avanti, e che credo alia sua innocenza.

To', mi piace! e voi parlate davvero? soggiunse 1'altro con pi-

giio burlevole.

Oh insomnia, che v' ho a dir io? Per essere schietta, in fede

mia non so piu che mi pensare. Se poteste figurarvi la battaglia che

mi tempesta 1'animo! Da un lato ho Giulio, che mi prolesta nelle sue

lettere di non aver mai avuto pure in ombra 1'idea di quella cervellag-

gine : dall'altro, ho tutti gl' indizii e gli argomenti che voi conoscele,

i quali mi pare che avessero da convincerci del contrario. Or colesta

la e una tale matassa
,
che io mi c' impiglio dentro ,

e non veggo

modo da strigarmene.

Bella , bettissima anche questa ! sembra a me che Y amore vi

bendi stranamente il giudizio: ma diacine ! E certo o non e, che

Giulio da un buon tempo tornava in casa molto spesso con quelle ca-

melk , da regalarne la sorella ?
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Troppo e! disse la madre stringendosi nelle spalle.

E certo o non e, die que' fiori gli erano donati dalla Beatrice?

che Bernardo, padre di costei, vi avea gia ammonita che Giulio non

era senza qualche affezioncella per lei, epiu tardi che gli avea tenu-

to ragionamenlo di volerne la mano, onestissimamente si sa, ma di

volerla quand'egli fosse fuori di minorita? die di questa frequenza

del giovane nella bottega sua, foste avvertita anche da allre parti?

Si, tutto e o par certo : ma Giulio, cheio non ho mai colto nel

fallo di una sola bugia, mi nega rotondo ch'egli si fosse manco so-

gnalo di fare questa capestreria di imparen tarsi con un falegname : e

tesle, neH'ullimo biglieltino die mi ha scrilto da Solbiate, mi assicura

die egli o si spiccava da se o riceveva le camelie da Bernardo, e che

non vide Beatrice se non rarissime volte, e die con lei non ha mai,

mai ,
mai parlalo ,

e die dentro il suo cuore non c' e stato mai al-

tro aflcllo da quello sanlissimo in fuori di Dio, di sua madre e di

sua sorella. Or io come posso non dar fede aim iigliuolo carissimo,

che rni tiene un liiiguaggio si candido , e nelle condizioni in cui si

ritrova? -

Giacomo lisciatosi cosi un pochetto la fronle
,
e posle le cinque

dita nel ciuffo
,

e datogli una sprimacciala (
il die in lui era segno

che la senapa cominciava salirgli al naso) : buona voi ! disse

crollando il capo ; e non considerate che cgli dal Decembre al Marzo

non si degno di allegarci neppure un' etle di queste belle scuse?

Adesso che d ha lutli posli sossopra, adesso die ci ha disonorata la

casa , scappando a fore il bandito col Garibaldi
;
adesso , ma solo

adesso cerca di giustificarsi, e ci sfoderaTcloquenza, e pretende che

gli confessiamo d' csserc stati scimuniti
,
allocchi ,

credenzoni ? Ah ,

ragazzaccio impertinentc !

- Non dite, per pieta! non v'inquietale: deh Giacomo!

- Uhm !' no, non m'iriquieto: via
,
mi frenero : ma le sono inso-

lenze die farebbero scoppiare di rabbia una lumaca.

Senlitc me
; ripiglio la Contessa ingegnandosi di mitigare la

turbazione del cognato ; die egli fosse innocente dello sciocco disegno

che noi gli apponcvamo ( poiche alia fine non si trattava d' altro die

di un disegno) che egli, dico, ne fosse innocente, lo affermo sempre a
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don Egidio, sebbene non gli spccificasse e non gli facesse mai sospel-

tarc qual fosse questo. Parimente a voi, quando gli risciacquaste quel

vostro bucato, Giulio rispose secco che non era vero nulla e pianse :

non e cosi?

Uh si pianse ! ma ci voleva altro che piangere ! perche non

parlo egli allora? Non aveva la lingua fra i denti?

Perche voi non gli avreste dato nessim ascolto, e poi perche,

con quel suo naturale cosi altelto e risenlito, s'era adontato e masti-

cava bile: e Giulio e figliuolo di suo padre. Yoisapete quanto il po-

vero Valerio, buon'anima, fosse delicato in punto di amor proprio.

Ma con voi almeno poteva pure dichiararsi alia libera. cap-

peri ! Giulio vi ha sempre falto tante moine
,
vi usava tante tenercz-

ze
,
era il vostro secretario di gabinelto ,

non poleva stare un giorno

senza aver al fianco la mamma ;
e come dunque tutto a un colpo ha

egli perdu to la confidenza in voi, e vi si e ingrognato, ed e stato tre

mesi, tre mesi! die non v'ha degnato di una parolina, che non vi ha

offerlo un saluto, che non vi ha rivolto uno sguardo ,
che anzi vi ha.

messa in croce, facendovi tutli i dispetti immaginabili ? Eh, Lconzia

mia
, galta ci cova ! Che i grilli gli sieno sbolliti dal cervello

,
cre-

dlamolo; ma che non si sia imbizzito perche abbiamo tagliato corto

a' suoi ghiribizzi e messagli la testa a partilo ;
oh questo bevelelo voi !

io non ho le canne della go)a si larghe.

Piano anche voi, non correte tanto! Io sicuramente non ho in-

(eresse a scusare i traviamenti di Giulio
,
e a scemarc la sconcezza

della sua rivoltura contro di me. So io quante ambasce e quanlicre-

pacuori mi costi quel figliuolo : mi ha proprio martirizzata ! Ma con

tutto queslo , dopo riflettuloci sopra molto
,

io stento ad ammellcre

che egli avesse il ticchio di accasarsi con quella giovane. Puo essere

cho per un moto di compassione verso le sue disgrazie , che, come

sapele, ell'aveva perdula la madre poco innanzi, e per un senlimento

di generosila fanciullesca, egli si lasciassc fuggire di bocca con Ber-

nardo, che egli voleva render felice un di quella creatura. Puo esse-

re : Giulio ha un cuore tanto sensibile e sollevato, che di quesla prof-

ferla era capacissimo. Ma che egli avesse delto da serio, e che si

fosse oslinito per capriccio in questo suo divisamcnto
;
no

,
no

,
mi
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pare fuori d'ogni probabilita. Di fatlo non appena voi grintlmaste*

ch'egli non dovesse piu porre il piede* nella bottega di Bernardo
,
ed

egli ubbidi: e io che lo feci spiare, ne ebbi ragguagli accertati. A
me aveva prima disubbidito una volta, si: maio credo che lo faces-

se per portarmi le camelie ,
che io medesima

,
non appensandomi di

nulla
, gli aveva dimandate, e che io gli ripagai, ah pazza me! coit

qudlo. . . .

Ottimamente ;
e come dunque si indrago egli tanto contro di

voi, che mi venne persino a chiederecheloavessi emanceppato, per

levarvisi dagli occhi, e andare lungi per sempre dal vostro cospettot"

Questo ancora si puo capire, se si spieghi con indulgenza.
-
Indulgenza un cavolo ! che volete capire ?

Io pcro capisco assai bene che egli avendo inteso da voi r

quando gli faceste quella fiera ramanzina
,
che voi eravate stato in-

formato di ogni cosa da me
; capisco, che, sentendosi accnsato senza

ragione, se la prcndessc meco, quasi 1'avessi calunniato, e misiadi-

rasse contro e non osasse piu fiatarmi. Maggiormenle che per quelle

ire settimane ,
nelle quali gli stetti dura e burbera, lo castigai scot-

iandolo sul vivo. E poi quello schiaffo. . . . Ah ! qual meraviglia

che un ragazzo di quel caraltereche e Giulio, vedendosi cosi aspreg-

giato da voi e da me
,
e a torto, si abbandonasse ai rancori

,
si te-

nesse per odiato, s'infuriasse e traboccasse per disperazione nel pre~

cipizio in cui si e gettato ? Io piu penso a cio e piu n' ho rimorso r

parendomi che io
,
senza volerlo e forse per soverchia credulita ed

albagia, ho spinto nell'abisso il bene del cuor mio
,
e chi sa se io lo

rivedro piu mai?

A questo punto la signo'ra, che gia lagiimava parlando, si ebbe

la voce soffocata da un costringimento dei nervi. Di che Giacomo, il^

quale in udire quella matcrna perorazione, si era pur egli rintene-

rito: SI, si, lo rivedrete presto ; replico, che dubitarne?

Lo rivedro? lo dite voi. Ma e se me lo avessero ucclsD a sail

Fermo? instetf ella.

Oibo, sempre con le solite letraggini!

Yoi non siete madre, e non vi figurereste alle mille lo strazio

che e quesio mio, di temere che ogni momeinto sia ruffimo per
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!' unico figliuolo che Iddio mi ha dato! E poi fate le meraviglie che

io mi dissecchi e che diventi un cadavere? Slupisco che io viva an-

cora! Ma voi, Giacomo, ve ne supplico per I'anima beaedelta dr vo-

stro ffatelk) Valeria, deh ! se arrivate a salvarim' Giulio, mi dovete

promeltere che non ID colmerete che di carezze, e che Io condurrete

eonsolato e allegro fra le mie bcaceia, Non rimproveri, non rinfac-

damenti, non motti allusivi, nulla: solo amorevotezze voglio che gli

usiate. Me ne ridate la promessa?

E dalli! ma si, ma quietatem ehe io gli iaro tante'fittezze, che

non ci sara cosa ch' egli possa desiderare, e ddla quale io non Io

contenti. Oh che! credete Corse che ancor io nou Io ami di gran

cuore?

A proposito ! soggiunse la Contessa, rischiaratasi alquanto ;

debbo consegnarvi una lettera per lui. Vado a scriverla. Cio delto

rixzossi e si ridu&se nella sna stanza.

NOJJ guari dopo si desino piuttosto in fretta e con poche parole: e

appresso, il conte Giacomo piglio licenza dalla cognata e dalla nipote,

che non fmivano piu di raccomandargli Giulio, e avviossi direttamen-

te in Domodossola
;
d' onde, entrato nella Svizzera, per le valli di

Vigezzo e del Lusernone, avrebbe tenlato di scendere e traforarsi in

quel di Como, e di accostarsi cosi alia Rrigata dei Cacciatori del-

le Alpi.

II domani anche Leonzia, coa la figliujola e 1' ageitte, si accomiato

dal casvaliere Eugenio, per meamminarsi verso Genova, sopra la

strada di ferro. Se non che la gentilezza- della dama di Eugeuio fu

tale, ch' ella voile fare compagnia alia Contessa fuio ad Alessandria,

dove disse di aver bisogno di renders!. E per cio di conserva sali-

rono in un carrozzone, e furono in visa. Addio, Torino ! esclam6

tristamente la fanciulla al muoversi del convoglio ; ah quanto ci sja-

mo venute piu liete che non ne partiamo! La madre la guard/>

^ospirevole e tacqiie.

it! V
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XXXVIII.
:

'
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Nel convoglio le tre viaggiatrici avevano fermo uno scompartinicnto

ai primi posti per loro sole : di che v' erano dentro in pienissima li-

berla e senza la suggezione, spesso noiosa, d'altri viandanli. Com'era

conveniente, a madama Clotilde tocco di assidersi dalla parle dinan-

zi, nel mezzo tra la Conlessa e la damigella. Di rincontro stavano la

cameriera e Fiorenzo : il quale s'era collocato in modo, die egli era

accanto lo sportello sinistro e dirimpelto alia signorina, con la quale

polea favellare a bell' agio, e trattenerla, secondo il consueto, di

cento cosette e massime d' imprese guerresche, ond'ella era curiosis-

sima. E si die la batlaglia di Palesiro, de' cui parlicolari riboccava-

no i giornali di quel di, gli apriva una larga vena !

Dapprima si procede un piccolo spazio poco meno che in silenzio.

Fmperocche la Contessa era aiflitta
,

svilita e in preda a una malm-

coma, di' ella poteva a stento moderare non die vinccre
; parendole

die tornare in patria senza il figliuolo, fosse per lei quasi un ire al

sepolcro. E la povera Nalalina appenatissima ancor' ella, si andava

ogni tanto asciugaiido gli occhi, die avealagrimosi, e, per non mc-

slrarli cosi rossi e bagnati, & ingegnava di tenerli fitti sopra un libro

mostrando di leggere ;
in quella che Fiorenzo scorreva con grave

attenzione un pacco di gazzette che avea sopra le ginocchia, e rivol-

geva que' suoi foglioni, e inarcava le ciglia, e facea scoppiare le lab-

bra
,
e rompeva in ccrte sue inleriezioui

,
che solevano essere come

F esca per attirare poi la fanciulla a siuzzicarlo con qualche doman-

da, siccome avvenne.

Stata cosi laciturna alcun tralto, Leonzia, a maniera di chi cerca

uscire de'proprii pensieri c distrarsi, appicco ragionamento con ma-

dama Clolilde in lingua francese: e, mentre la giovinctta s' ingolfava

con 1'agente, elleno due da un discorso ad un altro vennero a tanta

inlimita, che tolsero a sfogarsi reciprocamente i loro guai. La Con-

lessa nello scarsissimo tempo che in Torino aveva potuto usare con

cotcsla gentildonna, si era avveduta che ella allresi dovea covarc nel

i'ondo dell' animo qualche secreta e cocente passione: giacche di

rado le era apparsa con liele sembianze. E quando , arieggiandosi a
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gaiezza per csilarare lei
,

si era riflorita la bocca d' un po' di riso,

ella aveva notato, con quella sua pupilla acutamente scrutatrice, ch

egli era un sorriso languido, contralto e piu dall' arte composto che

sgorgante dal cuore. Or la madre di Giulio sapeva per esperienza

come sia vero die :

tf^
Tal ride in vista, che s'asconde in seno

Pianto infinito; e spesso invidia s' have

Di tal, ch' e dentro di miseria pieno.

Contessa ,
credeterai ,

non siele voi la madre piu dolorosa doi

mondo
;

le disse Clotilde nel meglio dello sfogamento ;
voi vi avetc

sempre a lato quesla cara e dolce vostra Natalina, che e per voi un aiv-

gelo di consolazione, e, ricuperato il vostro Giulio, sarete presto fuori

d'affanno : doveche io, ah io soffro e trambascio, e non ho conforto

se non nelle speranze invisibili della fede e nel perdono di Dio !

Madama, e qual e, se e lecito, la cagione di queste vostre ango
see si crudeli ?

Una figliuola che parea nala per nuotare nella felicita , e che

al presenle mi si spegne in un pelago di amarezze. Di quattro crc;>-

lure che Iddio ci avea concedute, 1'Agnese mia fu Tunica die ci so-

pravvivesse. Eugenio suo padre la voile far educare in Francia, e

raffidammo alle dame del Sacro Cuore, che fioritamenle ce 1'alleva-

rono in ogni piet e gentilezza. Oh che sperte e amorose e sapienli

istitulrici sono mai esse
, quelle buone serve del Signore ! Tocco il

sedicesimo anno, Agnese mostro qualche velleita, o piuttosto voloiv

ta, di consecrarsi tutta a Dio nella santa osservanza delle sue mae-

slre. Era vocazione celeste? era fantasiuzza giovanile? Io non oso

interrogarne me stessa. Qualora ci penso, tremo e il cuore mi si

raggriccia nel petto : poiche s'ella fu vera vocazione, io, io sua ma-

dre ,
sono slala

, per isciocco amore
,
la Iraditrice e la carneficc di

quella colomba mia innocente !

Non tanto
, madama ; soggiunse con un guizzo 1' altra a que-

ste parole ,
che ella in mente sua applico subito a se stessa pei casi

di Giulio; 1'amore di una madre, si puo trascinare mvolonlariamei>-

te in errori
;
ma a tradire il proprio sangue, non mai.
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Pur io so quel che io mi dico ! ripiglio cpuella forbeudosi le

eiglia die le gocciavano ;
e piu che le sciagure di quella Ultima della

mia stoltezza ,
mi contrista e mi rode e mi laeeca 1'anima il rimorso

Jmplacabile d'averla io negala a Dio, che forse me k domandava in

isposa eletta , per iscagliarla fra le unghie di uno sparviero che me

T ha sbranata. Contessa ! egli e questo un coltello che mi fende il

cuore, die mi avvelena la vita, e mi uccide ogni istante senza darmi

la morte. Ho a riarrarvi il res to?

-
Parlate, signora mia

,
e versate francamente 1'anima vostra

nei seno di un'amica ,
che dal fondo delle sue viscere vi sapra com-

patire. Gia, noi madri oramai non gustiamo allri frutti della mater-

nita, che gli agresli e i mordenti !

- Io dunque ,
sorda alle sue preghiere e dura a' suoi pianti ,

slrappai la figlia mia dall'educatorio, me la rimenai in casa e con

ogni maniera di sollazzi, di svagamentl, di ricreazioni tentai di svol-

gerla dai suo sublime proponimento : e siccome ella non si voleva

dissipare e mi stava sempre trista e pensosa, e non pareva dilettar-

si nulla dei piaceri mondani
;

cosi io
,
d' accordo con Eugenio ,

mi

delerminai di darle marito e di recidere d'un taglio questo nodo,

che ci teneva in una incomportabile ansieta. Non aveva ancora com-

pili i diciasselle anni
.,

e le trovammo un giovane Barone
, collo, av-

venente, di buone massime ed erede di un lauto patrimonio e di un

nobilisrsimo casato. L'A'gnese, dopo vivissime ritrosie, si eontento

di sposarlo , ma contentossi giusto tanto
, quanto bastava a fare che

ci fosse il consenso: e il matrimonio fu celebrato. Non dimenti-

chero mai che il giorno dello sposalizio, essendo io con lei nella

sala dov' erano disposti e schierati in bell' ordine tutti i doni nu-

ziali , ella che tacita e con occhio freddo li contemplava , mi addi-

to un amoretlo miniato in siuTavorio, il quale, ravvolto in una pelle

*<!' agnello, con una mano scoccava dall' arco una freecia, e con 1' al-

Hra offeriva una ghirlanda di rose, e sottovi una corona intrecciata di

dense e acutissime spine : Ah! questo putto mi piace ; diss'ella

son idendomi con ingenuita ; egli mi mostra cio che sara di me ;

-qweste due ghirlande esprimono una profezia. Poi presa nel

una statuetta d' alabastro di Volterra ,
che rappreseulava
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1'Addolorata, e baciatala caramcnte : Ma questa, aggiunse, mi-

addolcira tutte le trailtture di quelle spine.

Che delicati e pii sentiment! ! esdamo k Coiitessa ttftta am-

morbidita. Gia, quelle due ghirlande sono il simbolo verace di tuttf

gl'imenei !

Agnese aveva piu del cielo che delta terra; continue la dolen-

tissima dama
;

e troppo colpi nel segno co' suoi presagi ! Corse if

primo anno, e in quello il suo gievane consotte la ternie immersa

nello zucchero : era il bel tempo delle rose. Ma questo pass6 come

la primarera del prati. Non -so per malvagita di chi
, quel garzone

che era uno speccbio di Memerati costnmi, fu sviato con la politi-

ca
,
e si iirfruppo coi liberal! piu infruniti

,
e comineio a frequenlare

circoli democratfci e poi bisehe e bagordi ,
e si butto al gioco, e vi

perdette 1'osso del collo, e si diede all' ubbriaehczza cd ai vizii piu

sordid! e vergognosi : e tanto spamaxzo e scialacquo, che, consumato-

quasi tutto Tasse iraterno, gia disertava pure la dote di Agnese. Se*

non che Eugenio voile arrestarlo in sullo sdrucciolo del precipizio,

e a mala briga fu ch'ei potesse mettere in salvo un terzo della dote

di nostra figlruola. Intan'to pero le ingiurie e i pessimi trattamenti

che quella tapinellti n'ebbe a tollerare per ventisei mesi, con una

mafisuetudinc eroica , non sono cose da dirsi. La strapazzava , la

schialTeggiava, la martoriava, ed essendo ella inernta, di poco fall6

che nmi la sconciasse con un calcio. Ultimanienle accesosi d'una

zlngara valacca che salta in sui cavalli
,
e impegnalo sopra usure

quanto gli rimaneva di beni
,
e piantala TAgnese con un bambino,^

le e ito dletro fmo a Bresda
,
e di la haia seguitata nelF Ippodromo*

di Pari^ e qnindi in Londra.

~~ Cbe odo io mai ! proruppe qui 1'altra atttonita.

E fosse terminala coi ! Quel drsamorataccio, non sazio degli

oltraggi onde aveva abbeveralo la meschhia e Candida Agnese , ha

avuto 1' impudenza di scriverie da Birmingham, per dilegio, che egli

abbisognando di una cameriera che servisse la sua valacca saltatricer

invitava lei (mia figlia ! capite? la moglie sua !
)
invilava lei a rag-

giungerlo per questo tiffizio, e le promettm il salario giornaliero dl

two scellino. Puo fingers! insulto piu atroee e tilipendio piu sacrik-

go di queslo ?
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Dio mio
,
a quali incredibili eccessi arriva 1' umana perfidia !

Oh mondo ,
beato chi li fugge !

Ecco pero la infelice giovane, che di poco ha valichi i \entun

anno, eccola ridotta ad essere che? non donzella, non vedova, nori

isposa ,
ma un osso fuori di luogo ,

un ludibrio
,
una favola

,
un og-

getlo di scherno pubblico o di compassione.
- Ohime ! e dove abita ella ?

- In una casinelta di campagna con una sua zia
,
die ella non

ardirebbe piu comparire dove sia conosciuta
,

e vive romita come

una cappuccina ,
e non esce se non per condursi nella chiesa ad o-

rare e a ristorarsi coi sacramenti. Ed io appunto mi reco in Ales-

sandria, per Irasferirmi domani in quella villa a rivederla, e a stare

alquanti giorni con lei. Ella, poverina, e cosi rimessa in Dio, e sop-

porta il fascio delle sue umiliazioni e de' suoi travagli con tanta mi-

tezza di spirilo ,
che mai non le scappa di bocca una parola di ram-

marico
,
un lamento. Ama quell' ingrato di suo marito con fmissimo

cuore
,
e prega e si immola al Signore continuamentc per la sua sa-

kite . e ne serba il ritralto ai piedi di un crocifisso
,
dinanzi al qua-

le si sdoglic nolle e giorno in lagrime supplichevoli per lui. Ed e

tania la pace e la serenila celestiale di quell' anima pura, che io, per

consolare me stessa piu che per altro
,
vado presso di lei. Quantun-

que prevedo die poco piu le rimanc da trangosciare. La recente mor-

le del suo bambinelto, die ha penato cinque mesi in istranissime gui-

se , le ha data una scossa dalla quale non si riavra forse piu. Ella e

stenuala die pare un' ombra
, sputa sangue e volge manifestamenie

alia consunzione. Ond'io gia^ni apparecchio a perderla, e a vederme-

la cslinguerc sotto degli occhi, come una fiammella cui maiichi Folio.

Ah tortora mia bella ! se io non 1'avessi conlrastata nc' suoi desiderii

di servire il Cuore di Gesu, come ella bramava, sarei ora io in tanto

cordoglio ? in tanta tribolazione ?

- Madama
;

il Signore trae il bene dal male.

- E vero : ma io non posso reggere al pensiero di avcre fatlo io il

male
,
di cui porla tulto il peso quella innocentissima e angelica fi-

gliuola. Ahi lezione terribile e lormenlo strazioso per una madre !

Tal fu T ultima frase che il sibilo della vaporiera ,
annunziante 1' ar-

rivo del convoglio in Alessandria, spezzo nelle labbra di Clotilde
,
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che ivi si separo con cordial! cortesic dalla Contessa e dalla dami-

gella, die poi proseguirono il loro viaggio sino a Genova.

Noi tuttavolta, per non lasciare il lettore in asso sul conlo dell'Agne-

se, gli significheremo, che questa santa giovane di fatto mori non gran

tempo appresso in odore di soavita
,
e che ebbe la grazia insigne di

impetrare la conversione del marito. II quale presenlemenle, mulato

in lull' allro uomo
,

si e ritiralo in una congregazione religiosa, e vi

si esercita con fervore sommo nelle virtu enegli studii, preparandosi

a essere sacerdote
,
e poscia ad ir missionario tra i popoli selvaggi

dell' Oceania. Quivi, affalicandosi per Cristo e predicando il Vangelo,

vuol lavorarsi una corona di merit!
,
die lo renda degno di stare ,

com' egli dice
,
lassu in paradiso sotto le pianle di quella inestima-

bile sposa , die egli quaggiu in terra ha fatta martirc di pazienza

eo'suoi folli e rei calpestamenti. Lui fortunate che, sebben tardi, pure

si e ravveduto, ed ha imparato a pregiare la vittima delle sue disor-

bitanti sfrenatezze !

II cuor'dell' uomo e cosi naturalo
,
che ovc un gagliardo affetto lo

occupi e signoreggi , ricluce tutte quante le impression! die accoglie

di fuori a pascer qucllo ,
a fomentarlo ed a crescergli forza e vigo-

ria. Per questo la Contessa, che da alcun tempo in qua era in tanlo

conflitto con se mcdesima circa le cagioni del perdimento del figliuo-

lo
,
dair udita dell' istoria si luttuosa narratalc da Clotilde

t
non ca~

vo per se che un'esasperazione del suo crucio inlerno
; parendole di

essere sottosopra autrice della rovina di Giulio
,
come quella affan-

Lala gentildonna si gravava di essere stata degl' infortunii di Agne-

se. Onde chiusasi tutla in se stessa, meditava su quella rampogna

di madre traditrice e carneficc die Clolilde si era data a pie-

na bocca, e che nel tumultuosissimo petto di Leonzia era risonala

sinislra, come Teco d'un fulmine desolatore. II perche a Nalalina.

die nel rimanente della corsa procacciava di annodare colloquii con

lei, non seppe corrispondere se non con parole tronche e gesti e

occhiate: e poi appoggiatasi col capo a un lato fmse di dormigliare.

Ma in effetto ella trasvolo con 1' anima su pei divi di san Fermo e

nei dintorni diComo, a esplorare fantasticamente se pietra o solco

o cespo vi fosse, che rosseggiasse del sangue del suo Giulio, ovvero

zolla che ne ricoprisse il bel cadavere mutilato. Oh quel novello com-
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battimento, in un con le dette perplessita e pressure, la teneva inm
travaglio malagevole a concepire! Ne poteva accomodarsi all' idea di

rimpatriare con quella incertezza angosciosa. E cosi smonto nella sta-

zione di Genova, die gia era pentitissima d'aver lasciato Torino
,
e

le brulicavano in testa nuovi spedienli di raccostarsi alia Lombardia,

e di antivenire in Como Farrivo di Giacomo. Con questo ondeggia-

mento deH'animo si fece nella citta, e piglio stanza in un albergo.

Sul tramonto della giornata ,
Fiorenzo fu nelle camere di lei

,
a

sentire quali ordini si avessero a prendcrc, per 1'andata del domani

in Chiavari e indi in Sarzana
; dappoiche era convenuto che s' avesse

a seguirc la via della Riviera, e per la Toscana scendere 1' Apennino.

Egli trovo la signora e la damigella assorte nella leltura di un gior-

nale, e cosi livide in faccia e cosi sbigottite, che era una pieta a ve-

derle. Quel foglio recava in un ultimo dispaccio la nuova deH'assallo

di Laveiio, fallo nottetempo dai garibaldeschi con avverso successo^

e nolificava altre scaramucce accadulc pei dintorni del Lago Mag-

giore : cioe notizie che erano altreltante stoccale per Leonzia e per la

figliuola.
-- Dimani ad Alessandria

,
e poi verso Novara dietro I

Frances!
;
disse con accento vibrato Natalina a Fiorenzo che diman-

dava 1'ora di partire-

Che? che? Alessandria? ma noi torneremmo indietro.

Appunto ;
la mamma vuol lornare indietro. Fiorenzo si fe

bianco poi rosso, e ghignato cosi un tantinello alia signorina : Con*

lessa; ripiglio recandosi in sul grave; 1'uomo della posta aspetta giu : a

eke ora si debbono mandare a caricare i bauli ? La dama lo guardo^

e: Ma io fo pensiero di ritornare col convoglio di questa nolle

Dove? dove? grido 1'agente con un soprassalto.

In Alessandria
; siete sordo? replico la donzella; e la ma-

dre acconsenti con un cenno del capo. Fiorenzo non istelte piu alle

mosse. S'infiammo che pareva un carbone rovente; e tanto strepit6

che il conte Giacomo direbbe e farebbe
,
e che avea da lui divielo

espresso di secondare queste vogliuzze della signorina .,
e che ella

non dovea comandare, e che era tempo di finirla, e cosi tante ragiani

e quereleebrontolamenti, chela Contessa: Bene; rispose asciut-

to asciutto; sospendete ogni ordine sino a domattina; alle 5ei salite

<la me, e saprete la mia determmazione, Andaie.
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SOPRA IL DILUVIOl

(Gontiwazione)

.6. Mose non fa motto ne di vulcani, ne di innalzamenti di cate-

ne di montagne, ne di avvallamenli di antichi terreni, o d'altri feno-

meni
,
che poterono precedere, accompagnare o seguire il terribile

cataclismo
;
ma non nega alcuno di questi o altri fenomeni

,
i quali

percio possono ammettersi senza contraddirc alia sua testimonianza.

Forse questi avvennero in luoghi lontani da quelli ove si trovo la

famiglia di Noe, ne questi tramandaix)no per tradizione i fatli ehe

fgnoravano. Se in questa occasione s' innalzo in America la gran ca-

tena delle Ande
, non e probabile che a Noe ne ghmgesse la nuova.

IVe si vede perche dovesse Iddio rivelare a Mose de
r

fatti fisici di

ola curiosita
;

e poniamo che il sacro slorico li conoscesse, non

aveva alcuna necessity di manifestarceli. II Klee pretende ritrovare

nelle profezie del Yangelo e deH'Apocalisse Tazione del fuoco, i piii

terribili fenomew vulcanici , e la traslocazione dell'asse terrestre ad

occasione del diluvio. Questa opinione non mi sembra tale, da soste-

aere ne da meritare un serio esame. Cercare nelle oscure profezie,

1 V. questo volume pag. 162 e segg.
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riguardanli i tempi futuri, le circostanze de'fatti degli antichi secoli,

mi pare slravaganza tale, che non molti, io spero, le faranno buon vi-

so, no pure nel secolo XIX.

Mose parimenli nulla ne dice sull'essersi o no inabissato stabil-

mcnic all'epoca del cataclismo il lerreno abilato dagli uomirii ante-

diluviani. Gio. Andrea De Luc pretendeva die tale avvallamento

dcll'antico continentc fosse fuori di dubbio, ne Cuvier cio aveva per

inverisimilc. Con tali avvallamcnli De Luc spiega e il diluvio mo-

saico e le altrc cataslroli anteriori alia creazione dell'uomo, e quest!

avvallamcnti sono per lui rcali ed assoluli
,
non relativi e dovuli ad

innalzamcnli d' altri terrcni, de' quali innalzamenli era egli costanle

ed ardcntc avvcrsario. Comeche non si possano negare alcuni a\val-

lamenti parziali, le piu profondc e piu recenti indagini rendono assai

piu probabile il sisteraa de' sollevamenli. Ma eziandio a molivo del

sollcvamcnto di eslesi terrcni , polevano le acquc rovcsciarsi sopra

altri terrcni non cosi clcvati e trasformarli in fondo di mare. Col

suo sistcma DC Luc spiega letteralissimamenle la minaccia profelica

del v. 13 del C. VI: Ego disperdam eos cum terra. Con questa ipo-

tesi rendc pure facilmente ragione dell'assenza di avanzi fossili uma-

ni, asscrita da parecchi geologi ;
e con essa, se non si scioglie, si

laglia il nodo, intorno a cui lavorando lanti erudili ingegni 1' han-

no reso col forsc troppo tentarlo vieppiu difficile e sodo, voglio dire

il luogo delta prima culla dell'iiman genere, ossia del Paradise del-

1'Eden, ed i fiumi e le contrade ad occasione di qucllo mento>7ate da

Mose. Fra le molle opinion! de' vecchi commentatori v' ha anche

quella die pone il Paradise terrestre o\e e ora il mar Caspio. Sem-

brano opporsi, come a questa, cosi aH'opinione di De Luc alcuni no-

mi di quella narrazionc come Assiria ed Eufrate 1
,

de' quali non

puo dirsi che sieno in fondo al mare. De Luc risponde : gli uomiai

salvati dal diluvio ponevano ai rmovi fiumi ed alle nuove contrade i

nomi antediluviani ad essi noti; cosi gli Europei passati nelFAmeri-

ca hanno trasportato ai luoghi di cola tanti nomi del vecchie conti-

nente. Ma il nome Assur, derivato da quello di un figliuolo di Sem,

Assur DIB Per&t o Frat.
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non dee dirsi antediluviano : dunque quando Mose dice, che il Tigri

del Paradiso terrestre scorreva avanti I'Assiria, dee parlare della

regione cosi nominata al suo tempo. Ancora la frase ebraica : ipse

(est) Euphrates sembra significare che I'Eufraie del Paradiso non

differisce dall'Eufrate de' tempi mosaici. Altri autori, senza cacciare

in fondo al mare il Paradiso terreslre, osservano che il diluvio ha

potuto sconcertare le sorgenti ed il corso di certi fiumi
,
onde non

dobbiamo prendere maraviglia se la tanto particolarizzata descri-

zione di Mose 1 non trovisi combinare a capello colla presente geo-

grafia.

.7. Non e del mio scopo trattare di tanto controversaqueslione,

come non sarebbe delle mie forze il definirla. Alcuni \ecchi scrittori

hanno posto il paradiso terrestre in luogo atfatto remolo e 1'hanno

innalzalo fino al globo lunare. S. Basil io lo colloca in regione cosi

elevata che non soffrisse mai tenebre. In luogo eccelsissimo lo cre-

deltero eziandio S. Gio. Damascene, Mose Barcefa, il quale cita Fi-

losseno Vescovo di Mabuga ,
e con essi Lconio prele di Parigi ,

clio

scrisse in versi le istorie dell' antico teslamento : ecco i versi :

Ipse voluptatis iam tune
,
oriente remoto ,

Montibus in summis hortum plantamt amoenuw.

Alessandro di Ales e il Toslato lo pongono sopra la media regione

dell'aria
,
e cosi lo salvano dall'acqua del diluvio. S. Bonavenlura e

il Durando credetlero che fosse sotto la linea equinoziale 2. Questo

autori ta sono sufficienti a scusar Dante, il quale colloco quel deli-

zioso soggiorno di la dall'equalore ,
e sulla cima del piu alto de' mon-

ti, superiore a tulte le nuvole
,
e libero da ogni allerazione prodotta

dall'esalazioni dell'acqua e della terra 3. Oggidi quelle sentenze non

sono tenute per punlo piu probabili di quella di Dante. Forse la opi-

nione piu \
T

erisimile e quella esposta fra gli altri
,
ma meglio che

dagli altri , dal dollo vescovo Huet. Secondo esso il Fisone e il

Geone del testo sono i due bracci
,
che formano il Tigri e T Eufrate,

1 Gen. II, 8-14.

2 C. A LAPIDE in C. II. Gen. v. 8; PKTAV. de Opif. L. II, c. 5.

3 DAME Purgat . XXVIII, e XXI, v. 43 e seg.
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dopo aver corso per qualche tempo nella stessa fossa
;

la terra di

Hevilath bagnata dal Fisone e VArabia, e la terra di Cus
'(!' Etiopia

dei Settanta e della Volgata) e la Susiana chiamaia anche oggidl

Chusistan ,
cioe provincia o cantone di Cus : il paradiso terrestre

era sul canale del Tigri e dell' Eufrate riuniti
,
ed il paeae di Eden

si stendeva dalle rive di quest! due fmmi al golfo Persico ov' essi

sboccano. Invero ne 1' Ebreo, ne il Greco, ne il Latino dicono quat-

iro fonti di quatlro fmmi ,
ma soltanlo quatuor capita. II Bochart

pone pure il Paradiso di Eden non assai lungi dal luogo indica-

to 1, ma non fu fermo in una opinione. II Calmet lo colloca nel-

rArmenia 2. II Micliaelis pensa che il Geone sia 1' Oxo o Amudaria,

che la terra d' Hevilath sia la contrada, la quale stendesi al nord del

Fasi fino all'estremita settenlrionale del Caspio, e il paese di Cus , o

di Cos ,
secondo un' allra lezione ch' egli accetta , sia il cantone di

Balk traversato dall' Oxo e dagli Armeni chiamato anche oggidl Cos,

Secondo questa opinione il paese di Eden stendevasi dall' Eufrate a!

Fasi e dal Tigri all'Oxo e comprendeva rArmenia, il Ghilan, ilCo-

rasan ecc.
,
e in queslo vasto paes^ di Eden era collocato il giardino

di Eden o il Paradiso terrestre. Queste, da me poco piu chc accen-

nate ,
sono le congetture meno inverisimili intorno a questa difficile

indagine.

Rask e Klee, in virtu del loro sistema, distinguono la primaabi-

lazione del genere umano dal Paradiso del Genesi. II primo tuttavia

reputa cosa probabilissima ,
che la dimora di Adamo fosse appunto

nello stesso luogo ch'era stato, secondo lui, culla della nostra specie,

e che 1' Eden del Genesi fosse nella parte meridionale della Mesopota-

mia, nelle fertili contrade inlorno a Basra. Klee qui si diparte dal suo

Rask : per lui e verisimile che gli sconvolgimenti cagionati col di-

lu\io dall' ultimo traslocamento dell' asse del globo cangiassero .la

direzione de' fmmi nella parle occidenlale dell'Asia ,
come lo dmo-

strano
, dice esso , parecchi fenomeni geologici e tradizioni stori*

1 Nel Thes. Antiquit. Sacr. deH'Ugolini T. VII, sono riuniti il traltato

dell' Huet De silu Parad. terr, e gli scritti sullo stesso argomento del Re-

larulo
,
dell' Hopkinson, del Bochart, del Morino e del Vorstio.

2 CALMET in C. II Gen.
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che, e cosi, aggiunge, cade la base sulla quale Rask fonda la sua

ingegnosa ipotesi sul Paradiso. Egli mosso, secondoche afferma,

da ragioni geologiche ed istoriche inclina a collocarlo , con alcuni

modern! commentatori della BibMa
,
nel Caucaso atluale

,
il cui clt-

ma dev'essere stato assai pin dolce , prima della mutazione deUas-

se, che ora non lo e, ed ove la razza caucasea si trova nel suo svi-

luppo piu normale e piu bello 1. Ma di cio sia che si \fuole. Tor-

niamo al diluvio.

. 8. Abbiarao udito che
(
v. 11

)
si ruppero tutti i fonli del grande

vbisso e si aprirono k cateratte del cielo (le finestre , tradueono

Onkelos
,
la versione Persiana, Aquila e Simmaco) e fu pioggia per

40 d\. L'abisso e certamente il mare o la gran raccolta delle acque

congregate c avvallale nelle concavita della terra (C. I, 9, 10) ,. e

possiamo , se ci place ,
unire al gran mare i piccoli man cioe le mi-

nori raccolte di acque o sieno salate o dolci ,
e forse ancora altre ac-

que sotterranee. Sono modi volgari a un tempo e figurati quel rom-

persi delle fonti dell'abisso , per indicare lo stranpare e sboccar

sulla terra delle acque marine, come se queste avessero rotto gli osta-

coli che ne chiudevan le bocche ; e cosi queH'oprtm delle cateratle

del cielo, quasi immaginando farsi in questo delle grandi aperture

allorche diluvia , cioe piove alia disperata. La sacra Scrittura, di-

ce il Crisostomo , si adatla alle umane consuetudini : non gia che

sieno cateratte o finestre nel cielo, ma parla colle frasi a noi fami-

gliari, quasi dicesse : Comando il Signore, e subilo al comandamento

del Creatore ubbidirono le acque ,
e radunale inondarono Mia la

terra 2. ]\el linguaggio degli Ebrei, apresi il cielo allorche pkxve,

e allora chiudesi quando nega la pioggia 3. La frase : apriro awi
le cateralte del cielo, la troviamo in Malachia 4, adoperata a pro-

mettere pioggia abbondante ma non eccessiva , beuefica e non di-

struggitrice. Delle due cagioni dell' inondaziofie ,.
la prima mentova-

la nel sacro testo , mi fo a credere che fosss azrandio piii effieace

J Deluge, P. II, C. II.

2 lo. CHRYSOST. in Gen. Horn. XXV.

3 Deuteron. c. XXVIII, 12.; II. Paml. c, VII , lite. IV, 25.

i MALACH. Ill, 10.
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e funesta ,
e probabilmenle da essa piu che da altro si origino la se-

conda cioe le traboccantissime piogge conlinuate senza interrompi-

mento per 10 di e per 40 notli. Queste o non sarebbero state, o sole

non avrebbero tanto potuto. Cosi ne parve anche a Seneca: Non po-

lest torrentium ant imbrium ant fluminum iniuria fieri tarn grande

tiaufragium l. II mare, irrompendo violento sulle lerre e secondato

per avventura dalle acque de' laghi e forse da sorgenli, in quella gran

convulsione della natura sbucanti qua e la di sollerra e probabil-

niente ora piu ora meno caldc
,
doveva produrre una straordinaria

\aporazione e quindi piogge straordinarie e dirotte. L'evaporaziohe

cresce in ragione della superficie del liquido evaporante, c questa

ael nostro caso enormemente cresceva. Quanto agitate e stranamen-

le sconvolle non eran quelle acque ! Ora 1'agitazione de' flutti e pure

aumentatrice del vapore ;
cosi lo sono le cascate d' acqua ,

le quali

pure non polevano non abbondare , avanzandosi vincitrici le acque

per terreni ineguali e seminati di gibbosila, di colli e dimonti. Ag-

giungi il calore probabilmente qua e la destato dalle materie infoca-

le ascendenti di solterra. La forza
,
che giltava il mare sul continen-

te
,
avra spinto nello stesso verso 1'aria sopraccarica di vapore ,

ed

il moto medesimo delle acque avra cooperato a cacciarla in quella di-

rezione. Le piogge dirolte e continuate poterono dighiacciare i geli

polari e gli alpini, e cosi accrescere 1'evaporazione e le cascate del-

1'acqua. Per questi e simili effetti si sara destala assai forte eletlri-

cita; e non sara tale effeito divenuto cagione? non avra reagito ,

destando turbini e tifoni? I venti, minisiri di Dio, sccondo la frase

biblica, i quali or ora vedremo concorrere al cessar dell' inondazione,

poterono aver la lor parte nel produrla ;
e grandissima ne assegnano

loro parecchi autori 2. Cosi le acque invadevano le terrc daU'aUo e

dal basso
, superavano molto sopra la terra ,

e quindi crescendo e

sopracrescendo coprivano gli alii monti.

Osserva il P. Nicolai che ne'vv. 19 e 20 parlasi di monti alii;

ma come 1' altezza loro e varia e disuguale ,
non puo dirsi

,
senza

1 Natur. Quaest. Lib. II.

2 In particolare il COSTANTINI (Dil. Univ. Par. I, set. o
,

. 1) e il March.

MOSCA (Lett, al M. Paolucci... Pesaro 1755) V. NICOLAI te. XLV1I.
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ammetlere un inulll miracolo e contrariare le leggi dell'equilibrio, cbe

1'acqua sopravanzasse di 15 cubili 1'altezzadi ciascun monte, poiche

il livello dell'acqua richiede
,
che se essa e 15 cubiti sopra un piu

basso monle, sia soli 12, 8, 1 sopra i variamente piu alti. DaH'aHra

parte (prosegue) io non credero die la Scrittura ci voglia dire
,
cbe

1'acqua trascese di 15 cubiti i monli slraordinariamcnte alti, siccome

sono il Pico di Teneriffa, il monte S. Giorgio e la Cordillera de los

Andes neH'America meridionale : basta intendere die la piu comune

altezza de' monli, per altro assai elevati, fu superata, qual piu qual

meno, da 15 cubili d'acqua 1. Scrive esso ancora. Niente ci

obbliga a credere
,
che quell' inondazione fosse esattamenle uguale

per tutto talmenle die il suo semidiamelro verso il centre fosse uguale

in ogni sito 2.

. 9. Quanli equali o uomini o bruti si salvassero nell'Arca, Mose

sembra dirlo assai chiaro: pureanche su do sono stale controversie.

Degli individui della nostra specie assai chiaramenle attestano Mose

e S. Pietro 3 che non piu di otto trovarono in essa salvezza
, onde

neppur meritano attenzione alcuni sogni di Ebrei o di altri. Quanto

ai bruli
,
vediamo qui la dislinzione degli animali mondi ed immon-

di. Forse Mose vuol dire die a Noe fu comandato d'introdurre nel-

l'Arca in maggiore e determinato numcro quelli animali appunto ,
i

quali esso chiamava mondi nella legge, la quale forse, almeno a voce,

avcva gia promulgata , prima di scrivere la storia del diluvio. Ma
senza cio poleva la dislinzione di animali mondi ed immondi essere

in uso prima del diluvio e polevano riputarsi mondi nella famiglia

di Noe quelli animali appunlo, che poi Mose chiamo mondi. E invero

non avranno gli uomini anlediluv iani oflerlo a Dio indistintamente

ogni animate, anche di quelle specie die aveano in orrore e che non

erano ad essi di alcuna sensibile utilita : ora gli animali esclusi dai

sacrificii polevano dirsi immondi o profani ,
come Tacito nomina

certi animali. Se poi gli uomini de' primi tempi si nutrivano di carni

di animali (di do fra gli interpret!
4 sicontroverte), molti si saranno

1 Lez. XLY Del Gen.

2 Lez. XLVII.

3 I. PETR. Ill, 20.

i Si vedano i Commentalori sul C. IX del GenesK
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-esclusi, riputandosi il cibarsene o illecito o malsano o schifoso e in-

decente ;
e quest! erano gli immondi.

Trattando de' volatili, pare che Mose (v. 3) non distingua fra

mondi ed immondi, ma nel testo Samaritano si aggiunge 1'aggetUvo

mondo al sostantivo volatile
;

e pare dal conlesto che debba inten-

dersi come intesero i Settanta, i quali scrissero : De' volatili del cielo

mondi, sette sette, maschio e femmma, e di tutti i volatili immondi,

due due.

E aocora controverso se degli animali mondi fossero accolti nel-

1'arca sette individui d'ogni specie, e due degrimraondi, ovvcro sette

coppie (
maschio e femmina

)
di quelli cioe quattordici individui

,
e

due coppie di questi. La priina opinions fu di S. Ambrogio, del Criso-

stomo, di Teodorcto, di S. Girolamo e di S. Agostino
l

,
e cosi in-

tendono il piii degli espositori. Dovette rendere quesla opinione piu

comune la maggior faciliia di allogare gli animali nell'Arca
, quando

11 lor numero sia minore d'uiw mela: forse anche parve a laluni

men conveniente preservar dal diluvio 14 buoi ed altrettante pecore

capre ,
menlre non si sahavaiio piu di otto indhidui della nostra

specie. Tuttavia, se mal non veggo, V altra opinione, preferita dal

Nicolai 2, la quale e di Origene, di Aben Ezra, di Dionigi Certosino e

deirOleastro, e piu conforme alia lettera de'vv. 2, 3, 8, 9 e 15. Quel

dirsi nel y. 9. e ripetersi nel 15. che entrarono gli animali due due

oadue a due, a coppie (duo et duo-bina etbina Volg.) pare che indi-

chi egual numero d' individui ne' due sessi o in ogni caso numero

pari di individui in ciascuna specie e percio, escluso il numero setie

'Ch'e dispari, c' inviti ad accettare il numero quattordici ,
e per con-

seguenza il quattro per gli animali immondi. Si osservi che animali

mondi o alti al sacrificio probabilmente emno soltanto il bue, la pe-

cora e la capra e tra gli uccelli la tortora e la colomba 3
7

e che il

latte di sette pecore, di sette capre e di selte vacche doveva ruiscire

per avvenlura mollo opportuno ai rinchiusi o allora usciii dell' Area.

Prelermeito altre question! e indagini, non appartenenti allo scopo

di questo scritto : ma degli animali non sahali neir Area converra

1 HIERON. L. I. contra lovinianum AUG. de Civ. Dei. .L. XV, 27 ecc.

2 Y. NICOLAI. Dissert, e Lez T. IV. Firenze 1760, p. U6. Lez. XLIII.

3 V. LEVIT. I, y. 14. XIV, 30. XXH, 19.
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pure che facciamo parola. Intanto terminiamo la IracUizione del rac-

con to mosaico.

. 10. C. VIII, v. I. E si ricordo Iddio di Noe e d'ogni fiera e

d'ogni giumento 1, che (era) con esso nell'Arca, e fe passare Iddio

un vento 2
sopra la terra, e le acque posarono 3.

2. E chiusi furono i fonti dell' abisso e le cateratte del cielo e fu

frenala la pioggia del cielo 4.

3. E ritornarono le acque da sopra la terra andando e ritor-

nando 5, e scemarono le acque dal fine de' cenciquanta giorni (vedi

C. VII, v. M),

4. E riposo 1' Area nel mese settima, nel giorno ditiassettesimo 6"

del mese sopra i monti Ararat 7.

o. E le acque andavario e decrescevano fine al detimo mese: neF

decimo, nel primo (giorno) del mese si videro le sommitade' monti.

6. E fu al fine di quaranta giorni (cumque transiissent quadra-

ginta dies Volg.) che apri Noe la finestra dell' Area
,
la quale aveva

fatlo, e mando fuori un corvo;

7. E (questo) ando uscendo e tornando 8 fmche si seccarono \e

acque sopra la terra.

1 I LXX aggiungono : e di tutti i mlatili e di tutti i rettili rcpenti. II Si-

riaco aggiunge : e di ogni uccello.

2 Adduxit spiritum. Yolg.

3 Imminutae sunt. Yolg. Cessarono. Onk.

4 Piii letteralmente : prohibita est phtvia. Cosi la Volg. prohibits sunt

pluviae.

5 I LXX. Recedeva I' acqua, partendosi dalla terra. Anehe nelFAirabo

manca I'andare e tornare.

6 Cosi i testi Ebreo e Samarit. e la versione Sira, Araba
, Persiana e Sa-

mar. e i tre Targum. La Volg. coi LXX legge: mgesimo septimo die.

7 La Volg. monies Armeniae: cosi pure il Siro. L'Arabo legge i monti

Carda. Onkelos i rnwnti Cardu. La vers. Samarit. i monti Sarnedtb.

8 Cosi i testi Ebr. e Samar., le vers. Araba, Persiana e Samar., e i tre Tar-

gum. La Volg. co'LXX e col Siro: Qui egredivbatur et non revevtebatnr. Al-

cuni tengoHO ,
che osl debba iatendersi anche 1' Ebr. e traducono: Cofvus

egressus est egredietodo et vewdendQ, donee. . . S. Oirolamo dice che neH'E-

breo si ha: Egressus est exiens et non revertens. Qu. Hebr. in Gen. V. GORDON,

Contrm. 1-. I, C. 19 A LapMe in 1. Fra gli Arabi e detto pFOVerbrale : piw

cowo di N$e, per indicare che ritarda e si fa troppo aspettareu-
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8. E mando fuori una colomba pervedere se si fossero allonlana-

le Ic acque dalla faccia della terra.

9. E non Irovo la colomba requie alia planla del suo piede e lor-

BO ad esso nell' Area , perche le acque (erano) sopra la faccia di tut-

ta la terra ;
e stese la sua mano e la riceve e rinlrodussela seco nel-

l' Area.

10. Ed aspetto ancora setie altri giorni e di nuovo mando la co-

lomba fuori dell' Area.

11. E venne a lui la colomba nell' ora della sera ed ecco una fo-

glia d' olivo staccala portava nella sua bocca l. E conobbe Noe clie

climmuite erano 2 le acque sulla terra.

12. Ed aspetto ancora sette altri giorni e mando fuori la colomba,

e non torno piu ad esso.

13. E furono, nel secenlesimo primo anno, nel primo (mese), nel

prime del mese , asciugate le acque
3 sulla terra

;
e rimosse Noe il

tetto dell' Area
,
e vide

,
ed ecco era asciutla la faccia della terra.

14. E nel mese secondo nel venseHesimo giorno del mese era a-

rida la terra.

15. E parlo Iddio a Noe diccndo : Esci dell' Area tu ,
e tua mo-

,giie cd i figli tuoi e le mogli de' figli tuoi teco.

17. Ogni bestia che (e) teco di ogni came
(
di ogrii specie) di vo-

latile o di giumento (
di quadrupede lerrcstre

)
o di ogni reUilc stri-

sciante sopra la terra , traili fuori teco
,

e cammimno sulla terra e

crcscete
(
o figliate )

e moltiplicatevi
4 sulla terra.

18. Ed usci Noe ed i figliuoli di lui e la moglic sua e le mogli

<dc' suoi figliuoli con esso.

19. Ogni bestia (quadrupede) ,
ed ogni volatile ed ogni rettile slri-

-sciante sulla terra ^>
,
secondo le loro specie, uscirono dell' Area.

1 Portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo. Yolg.
.2 Quod cessassenl. Yolg.
3 Imminutae sunt aquae. Yolg.
4 Cosi i LXX e la Yolg. Crescite et mnltiplicammi. Altri traducono Cmca-

no c moltiplichino. II Crescele e moltiplicatevi si trova ancora nel v. 1. del

seguente C. IX.

5 Nell'Ebreo vedo il rettile prima del volatile e di nuovo dopo esso. Non
etal ripetizione nella Yoig. nc nei LXX

,
e neppure nel testo Samaritano.
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20. Ed edifice Noe un altare al Signore ;
e prese di ogni animale

( quadrupede )
mondo e di ogni uccello mondo

,
e pose gli olocau-

sli sull' altare.

21. Ed odoro il Signore 1'odore della soavila l e disse il Signore

Bel cuore suo 2
: Non malediro piu la terra a cagione dell' uomo

,*

perocche il pensiero del cuor dell' uomo e cattivo fmo dalla sua pue-

rizia 3
,

e non piu percuolero ogni vivente come ho fatto. Cioe
,

diceCornelio a Lapide, Miserebor humanae infirmitatis et proclivita-

tis ad malum , ac proinde eorum peccata deinceps non puniam ge-

nerali totius orbis diluvio; sed quosque peccantes propriis et pariicu-

laribus poenis castigabo : volo enim ipsam humdnum genus conser-

vare et propagare.

22. In seguito in lutti i giorni della terra, la semente e lamesse,

e il freddo e il caldo
,
e la state e il verno

,
c il di e la notte non

cesseranno 4.

Nel Capo seguente si ripetc la promessa colle parole. Faro con

voi il mio patto ,
ne piu perira ogni carne per le acque del diluvio

ne verra piu un diluvio distruggilor della terra.
(
IX , 21 .)

.11. Non e necessario avvertire come la frase, con cui principia

questo Capo, sia una locuzione figurata, al pari di quolla del v. 21 :

Ed odorb il Signore . . . ed altre de' libri sacri. Iddio dicesi ricor-

darsi delle creature, allorche le soccorre e le consola
;
come allora si

dice dimenticarsi de' suoi, quando li lascia. Yedi qui ancora, dice il

Crisostomo , come si aggiusti alia riostra debolezza la divina Scrit-

tura: Iddio siricordb; intendiamo cio in modo degno di Dio, ed alia

nostra infermita ascriviamo le basse parole : indegna saria quella \ o-

ce della ineffabil Nalura, ma e acconcia alia nostra debolezza 5.

1 Co'si la Yolgata coltesto Samaritana e co'Settanta. La parola ebraica si

traelurrebbe forse piii lettQralmente acquietamenlo. Odore di soavita suona

oilore molto soave, in cui il senso si acquieta, acquieseit. La versione arabi-

ca ed i Targum esprimono piuttosto il senso che la lettera dell' originale.

2 ONKELOS, Nel suo Verbo o nella siia parola.

3 Sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolc-

sccmia sua. Yolg.

4 Non requiescent. La Volg. coi LXX.
5 Homil. XXVI in Gen.

Serie V, vol. Ill, fasc. 297. 21 24 Luglio 1862
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Iddio non gusla V odore che esala dalle vittime sagrificale ed arro-

stite ;
ma approva le buone disposizioni del cuore umano , e si com-

place del riconoscere che fa 1' uomo 11 supremo dominie -del Signore-

dell' universe, e della sua gralitudine a' beneficii ricev&tine. Animus

simplex ,
sono parole di Tertulliano , et Dewn metnens offerentinm

ea, quae a Deo habebant, et pabuli et suams olentiae gratia apud

Deum deputabatur l. Odorb I' odor della pace, come pare che suo-

ni il leslo ebraico ,
e modo poelico , equivalente al piu semplice :

Accettb Iddio il sacrificio paciftcatore, come a un dipresso interpreta

1' Arabo.

Una simile interprelazione gli autori delle parafrasi Caldee, chia-

male una Gerosolimitana e 1'altra di Gionata, danno al vento o spirito

(rm) mentovato nel v. 1. di questo Capo. Esse spiegano che Iddio

mando sulla terra il vento delle misericordie . S. Ambrogio non cre-

de die qui si parli del vento, ma dcllo Spin to di Dio, della sua on-

nipolentc virlu che regge i cieli e lutto il create 2
. Ma il piu degli

esposilori manliene che nel senso letlerale debba in quel luogo inten-

dersi il venlo materiale, il vento senza piu. E in vero non e impos-

sibile ne inverisiraile, che fra lanti effetti, i quali dove Irarsi dietro

quel cataclismo, fosse eziandio un venlo assai forte
,

soffiante per

tempo non breve in verso contrario a quello in cui le acque erano

venule (almeuo nel luogo ov'era 1'Arca e nelle circoslanti cenlrade),

il qualc conlribuisse al piu sollecilo ritirarsi delle acque, e forse,

durando, anche al piu perfelto e piu pronto disseccamenlo delle ter-

re; ne, se punlo veggo, e duopo ricorrere per esso a cagioni sopran-

nalurali. Sicuramente e Iddio che scatena ed impenna i venti , mi-

nislri suoi
,
che piove le, acque ora benefiche ed ora vendicatrici ;

ma a do non ha duopo 1'onnipossente Sapienza di nuovi e parlico-

lari atli di volonla
,
o di far uscir la natura del suo consueto anda-

mento. Non e agevole a credere che, volendo Iddio miracolosamente

produrre o piu veramcnle accelerare il ritiramenlo delle acque, in-

vcce di operar senza mezzo sulle acque, mettesse prodigiosamente

1 L. II. adv. Martion.

2 Lib. dc Noe et Area. C. XVI.
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Iii inoto 1'aria, acciocche questa operasse poi naturalmente sulle

acque. Ne osta la frase del testo : Iddio fe passare un vento sopra

la terra. Cio, detto con tutta verita e proprieta ,
non pero toglie ii

potersi recare quel vento a cagion naturale. Egli e assai noto ii co-

stume delle divine Scrilture diaitribuire aldreatore i naturali event!

ed eziandio cio che diciamo farsi a caso : e questo linguaggio, a no!

sommamente rispettabile, e ancora ,
chi ben lo ponderi ,

eminente-

mente filosofico, benche quasi perduto oggimai nel mondo filosofico e

rimaso al volgo cke^abbastanza non lo intende. E invero come mai

si potrebbe assegnare adeguata cagione dei fenomeni naturali
,

se

non ricorrendo da ultimo alia volonta sapiente del Naiurante,. ossia

dell'Autore e Legislalore della Datura? I piu saggi natural! lianno

prolestato di volere esprimere colla parola atlrazione o con altre si-

mili, solamente i fatti e le leggi, non gia le cagioni cfficienli. Quesle

si cercano dal filosotb; ma quali die esse sieno, convien die da una

prima cagione intelligente sieno stale polenziate ail opcrare, e clispo-

ste nell' ordine conveniente. E agevole dire die un corpo lontano o

la forza atlraente di esso sia vera cagione efficace di certi moYimen-

ti
;
ma se piu oltre non si dice, se in fine non si ascende alia Volonta

onnipossente, null' altro s' intende die il suono d' una parola. L'ateo

il quale, tolte alia Delta le redini dell' universe
,
le pone in mano al

caso o ad una non so qual natura priva d' intelligenza e di volonta ,

puo studiare accuratamente i fenomeni
, puo indagarne sagacemente

le leggi ,
ma queste leggi e questi fenomeni sono per lui altrettanie

assurdita
,

cioe tutti effetti senza efficiente cagione. E tanto basti

avere aggiunlo a cio die abbiamo discorso piu addietro su questo

importantissimo argomento.

Torniamo al versetto die abbiamo tra le mani. Pare facile ad in-

tendere come, cessata la violenta cagione che aveva elevato le acque

sulla sommita de'monti, mentre si disponevano queste ad abbando-

nare quelle conquiste straniere e a rilornarsene nel proprio regno,

cioe nolle regioni piu basse del globo, destalo per qualche naturals

cagione un vento impeiuoso e durevole
, potesse questo far crescere

1'evaporazione, anche discopreiido il sole
,

e principalmente , cac-

ciando con veemenza le acque ,
accelerarne la ritirata : ma assai
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difficile ci sembra determinare quale per Y appunlo sia stata que-

sta naturalc cagione. I venti sono correnti di aria. I cangiamenli

di peso specifico
o di elasticity di qualche porzione dell'atmosfera

destano i venti ,
accorrendo 1'aria dal luogo ove e maggior tensions

a quello ov' e minore. Se poniamo die il gran cataclismo sia stata

conseguenza d' una spaventevol catastrofe d'altro genere, forse del-

rinnalzamenlo di enormi cafene di montagne, catastrofe maggiore

di tutte le si mil i anteriori; questa calaslrofe nelle regioni remote ha

potato influire soltanto per 1'agitazione cagionata nell'acqua, soprat-

tulto in quella del mare, e per uno sconcerto grande ma passeggiero

nel loro livello; ma pcro nelle regioni, che ne furon la sede, proba-

jjilmente si trasse appresso, per un cerlo tempo, tremuoti, esalazioni

copiose di gas ccc. , i quali fenomeni pare cbe generino minora-

mento nella pressione atmosferica e nella colonna barometrica. Ces-

sata la prepolente azione die spingeva le acque e 1'aria sul conti-

nente abitalo ed ivi si palesava ,
non gia con fenomeni ignei , ma

bensi con inaudita e devastatrice inondazione ;
1' aria soprastante a

queste con trade, che avea ritenulo a un dipresso la consueta pres-

sione o 1'avea racquistata al cessar delle piogge, doveva accorrere

verso le parti ove la pressione atmosferica era considerevolmente

minore, e muoversi in gran copia, e per avvenlura con grande im-

peto e pel corso di raolti giorni nella direzione medesima
,
a cui gia

per se tendevano le acque per abbandonare la terra
,
ed inversa di

quella che aveano tenuto neH'occuparla.

Si dira, e bene, che questa non e altro die una conghieltura. E che

altro qui possiamo se non discorrere per conghietlura ? Certamenle

non abbiamo il registro delle osservazioni barometriche di quell'epo-

ca. Ma qualunque si fosse la cagion fisica di questo vento, esso en-

trava certamente nelle mire amorose della Provvidenza, che non voi-

le troppo a lungo rinchiusi Noe ed i suoi in quel carcere, ove oltre

alia noia e al disagio, corainciava per avventura a sentirsi Y inopia

delle vetlovaglie.

(Si continua]
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I.

Collezione di opere inedite o rare del tre primi secoli delta Lingua,

pubblicata per cura delta R. Commissione pe' testi di lingua nel-

le Provincie dell' Emilia Volume primo, di pag. 302. Torino,

dall'Unione tipograficb-editrice, 1861.

Bella opera e (juesta ,
in clie si travagliano da piu anni parec-

chi valorosi letterati
,

di far rivivere colla stampa que' primi mo-

numenti di nostra lingua, i quali o smarrili ovvero dimenticati si

giacevano da secoli nellc antichc bibliotecbc. E noi, secondo no-

stra pochezza ,
non abbiamo trascurato di tratto in tratlo di ap-

plaudire a si lodevole proposito ,
di ritrarne i pregi dclla buona ese-

cuzione, e di signiticarc agli amatori delle leltcre italiane il gran

pro che da coteste fatiche potrcbbero ne' loro studii derivare..

Pero colla medesima sincerita, e prescindendo per ora dalia tor-

bida origine donde muove, noi lodiamo il nobile scopo -della R.

Commissione pe' testi di lingua nelle Province dell' Emilia, ed ae-

cogliamo con amore i prirai frulti delle sue fatiche, nella pubbli-

cazione di nove opuscoletti nell' annunziato volume.
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II prjmo e la Leggenda di Messer Gianni di Procida, ricavata

dal signor Cappelli da un codice inedito della R, biblioteca pala-

tina di Modena. Ma prima di giudicare della importanza letteraria

di un tal monumento ,
non possiamo lasciar passare senz' avver-

tenza il senlimcnto rivoluzionario dell' edilorc, il quale e tutto lieto

di avcrvi spese le sue cure
,

iu un tempo che i Siciliani rinno-

vavano le prove dell' antico valore. Badi, gli diciamo noi, che non

abbia fallo male i suoi conti. Imperciocche, per quanlo si affrettas-

se
,

i conforli del Procida non giunscro a buon' ora per rinfocolare

quel popolo alia rivolta. Ouando uscirono alia pubblica luce que'con-

forti, la rivolta era stata conchiusa. Ma so non valscro allora, (cessi

pero Iddio il Iristo augurio) potrebbero essi valerc in altra occasio-

ne, e pel fine di scuotere ilgiogo diuna oppressions mils tanti piu

sveryognata nella realta, die non fu nclla fmzione la signoria de'Bor-

boni. Di die pare die il Cappelli punlo non temesse, confidando nel

principio nazioncile
,

si wiiversalmente senlito
, egli dice

,
die non

lascia
piit temere di vederci divisi dal regno delle Due Sicilie. Pero,

tutto in contrario alle sue ferme previsioni ,
la esperienza ya tutlodi

dimoslrando, e dimostrantlo a caratleri di sangue, die i popoli delle

Due Sicilie, piu che il principio nazionale, applicato a suo modo e so-

lo a suo pro usufrutlualo dalla fazione piemontese ,
ne sentono la

snalurala lirannia, a pello della quale, non die il temperate e pater-

no regime de' Borboni, la stessa dominazione degli Angioini puo es-

sere reputata bcaliludine. Non meltea dunquc conto a un fedelissimo

servitore del Piemonle dissotterrare in tempi si dubbii si pericolo-

se memorie.

Se non die prescindendo dalla rea intenzione, ben volentieri con-

senliamo anche noi un qualche grado di valore storico a quesla scrit-

tura
,
siccome di auiore contemporaneo ,

il quale ha lutla 1' aria di

narratore veridico, almeno ne' fattl principali. Tuttavia il pregio mi-

gliore, secondo il quale potea meritare la considerazione della Corn-

missione- pe testi di lingua, e la bonta del dettalo die, salvo alcune

mescolanze men pure, nella massima partc ci ha sembianza schietta

e leggiadra di quelle forme native , onde i primi autori toseaai

improntarono la nostra lingua.
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Seguila appresso il Viaggio a Gerusalemme di Nicolb da Esie,

descritto da Luchino del Campo. Lo pubblica ora la prima Tolla il

signer Giovanni Ghinassi da un codice posseduto da lui
,
e eke per

ventura e imico, non essendogli riuscilo, dopo niolte dfligenze ,
di

Irovarne un altro. Egli confessa di non avere potuto tenersi scrupo-

losamente al suo esemplare, sfregiato, come spesso addiviene, dalle

sconciature deli' amanuense. Or quegli emendamenti
,
eke non ha

potuto arrecarvi coll' autorita di altri codici, si e argomentalo indurii

da se stesso, dove alrneno la buona critica glieli venia consigliando.

Quanto al frutto eke da questa pubblicazione si puo ragionevolmente

impromettere ,
non erra dal vero allorcke giudica di avere reso un

buon servigio a quanti hanno vaghezza di conoscere i coslumi delle

andate eta. E n^ anco gli negkeremo eke questa scrittura possa con-

tenere un qualcke valore , per la storia della lingua, fra i tanti altri

monumenli eke pur vi ka. Tullavia non crediamo eke la lingua ,
in

quanto tale
,
se ne possa gran fatto vantaggiare. Imperciocche seb-

bene, com'egli osserva, -non mancki di un cotate matte candore, e

vi si ravvisi bene spesso alcuna loscana eleganza , questo pei 6 non

basta
, percke si debba reputare sicuro ed aulorevole modello.

Corrispondono assai meglio allo seo^x) cd istituto tlella Commis-

stone le tre pubblicazioni del signor Francesco Zambrini, piesidente

della medesima. Noi le uniamo qui ,
bencke abbia^o posto diverso

nell' ordinaraento del volume
,

si percke son date fuori dallo -stesso

editore, e si aneora per la uniformita deila materia. La prinia di esse e

la Leggenda del Viaggio di tre sanli Monaci al Paradiso terrestre ,

tutto diversa da quell' al Ira eke si ka nelle Vite de Sanli Padri
,
e

ritratta dall' egregio filologo da un codice miscellaneo della bibiio-

teca unwersitaria di Bologna eke, per quanto ei ne giudica, e inedito.

La seconda
, la quale tiene il scsto luogo in questo primo volume

della C011ezione, e la Scala eke niando Santo Francesco a Prate

Bernardo suo compagno . La terza eke segue immediatamente ap-

presso conliene -eome un atalogo di Sentenze morali . La Scala

di S. Francesco e stata pubblicata secondo la lezione di due oodici

manoscritti della biblioteca eomunale di Siena, 1'uno de'quali Tedi-

lore farisalire al secolo XIV, 1'altro al XV. Le Sentenze
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tratte da un codice della biblioteca de' RR. Canonic! Regolari di san

Salvatore in Bologna.

Tulle e tre quesle scriiture sono da giudicare indubitatamente del

Trecento. E per rispello alia prima non sappiamo far niente di me-

glio, die riferire letteralmente il giudizio die ne porta il medesimo

Zambrini, al quale vorra slare ogni equo eslimatore. Questa scrit-

tura, egli dice, . . . offre tale copia di eleganza, di purita, di sem-

plicila e naluralezza, die non puo certamenlc se non oltremodo ag-

gradire a clii si piace del soavissimo nostro volgare idioma. E piu

iimanzi la giudica talmenle maravigUosa nel dettato, die poche altre

scriUurc allesta di aver yedulo, die a questa, per ingenua semplicita,

possansi parayonare. E poco le cedono, sc non le stanno del pari le

altre due, doe la Scala di san Francesco, e le Sentenze morali, le

quali probabilmcnlc sono yersioni dal latino c
, per quanlo si puo

giudicare da certe dcsinenzc
, cscguite araendue da un Senese. La

Scala pero non si riirova fra gli opuscoli lalini die ci son rimasti di

S. Francesco. Onde par verosimilc che sia slala compilala dopo la

morle del santo Patriarca
,
secondo le senlenzc di lui o scritte oy-

yero Iradizionali.

Un altro monile di prcziosissime pcrle di nosira lingua ci offre il

signor Teodorico Landoni nclle Sentenze di Profeli , Evangch'sli e

Santi Padri, csh-ailo dal Libra di Sentenze die si conserva mano-

scrilto nella Magliabeehiana, ed e cilalo dagli Accademici della Cru-

sca. Ci duole sollanlo die Tedilore
,
avendo pubblicata una parte ,

non sappiamo se la piu nolcvolc, di questo si meraviglioso esempla-

re di lingua ,
ne abbia lascialo il desiderio del rimanenle. Secondo

die fa inlendcrc, par die siasi allcrrilo della fatica de mold e molti

confcrimenli coyli oriyinali ,
che sarebbero inevila bill a chi si as-

sumesse di pubblicare il libro intero. Ma piu profiltevole, per nostro

ayyiso, era quesla fatica, die non le cure die alcuni de'suoi colle-

^lii hanno poslo sopra operc di gran lunga infcriori per merito di

lingua, e qualcuna di esse dannosa sollo allri rispelti.

Di buon sapore antico
, avvegnache non quanlo le precedent! del

Zambrini e del Landoni
,
sono due altre pubblicazioni ,

1' una di Ce-

sare Cavara, ed e la Storia di Piramo e di Tisbe, 1'allra di Cesarc
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Guasti
,
c sono /' Epislole di Seneca a S. Paolo e diS. Paolo a Se-

neca, volgarizzate nel secolo XIV. La prima, die e dedotta da un co-

dice della biblioteca deirUnrversila di Bologna, mancadel principio ;

ne si e rinvenuto altro esemplare die gliel potesse resliluire. L' au-

tore tolse da Ovidio la sostanza della favola
,
ma la condusse e co-

lorilla, per lo piu, a suo modo. E piira ed elegante scritlura, alme-

no quanto basta a farla giudicare del secolo XIV
,
o almeno de' prin-

cipii del XV. Non direst! pero affatto originale 1'autore di essa, sic-

come quello che si tiene tutto in sul fare del Boccaccio
,
da cui ritrae

le movenze cosi dello stile, come altrcsi dell' affetlo.

La traduzione che pubblica il Guasti dell' Epistola di S. Paolo a

Seneca, e di Seneca a S. Paolo
,

le quali peraltro sono comune-

mente giudicate apocrife ,
e diversa dall' altra di cui fa menzione il

Lami. Questa che da fuori il Guasti e tratta dalla biblioteca Roncio-

niana di Prato
,

e per ventura potrebbe sembrare opera di Andrea

Lancia fiorentino
,
di cui nel medesimo codice si ritrova un' epistola

che, per sentenza del chiaro editorc, par simile aqucslenelloslile.

Ma sieno esse lavoro del Lancia
,
sieno di qualunque altro

,
si rive-

lano per ogni guisa degne di quell'aureo secolo, nel quale si sa cer-

tamente die furono dcttate.

Ci siamo riserbato di ricordare in ultimo la Leggenda di S. Pe-

tronio
,
la quale mette fuori da un codice della biblioteca della Uni-

vcrsita di Bologna 1' avvocato Sassoli. Non sapremrao pero noi me-

desimi die dime. Imperciocche ,
o si voglia considerare secondo il

valore storico, e non puo avere importanza di nessuna sorte, essendo

da capo a fondo intessuta di favole. Ovvero si riguardisolto 1'aspet-

to filologico ,
die e cio a die prima di ogni altra cosa do\rebbe at-

tendere la Commissione pe testi di lingua; e non \ediamo come una

scrittura , piena zeppa di vocaboli e modi del dialetto bolognese ,

possa aver luogo in questa Collezione. L'editore intende fame un re-

galo a chi pone studio ne'moderni dialetti dell' Italia! Se i signori

della Commissione intendono cosi la loro bisogna ,
si affrettino di

cangiarle il titolo
;
die certo non le sla bene 1' antico.

E qui potremmo far fine
,
se la Commissione consape\ ole a se

stessa della sua inonorata origine, siccome quella che fu istituita dal
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Govcrno usurpatore, si fosse contentata di camminare per la sua via

se non vergognosa del failo suo.- alraeno piuriservata. Ma no : il suo

presidente signor Francesco Zambrini stampa un Proemio (segnato

peraltro sol del suo nome) ,
nel quale non soddisfatto di dechinarsi

alle piu vili adulazioni verso il medico Farini, e quel fiore, non

sappiamo di die
,

il quale si nomino Ministero dell' Emilia , viene

disoneslam-ente calunniando i governl assassinati dal suo benefat-

toro. A senlir lui, noi ci avvolgevamo in una ignoranza, die con-

finava colla barbaric. Imperciocehe le scienzc, le letlere e le arti

belle, egli dice, siccome mode da piu tempo si giacevano.

E per colpa di clii, senonde'governanti? Conciossiache, soggiugne

subito : tittle e ire le prefate iimane facolla quasi nel vilipendio

cdiroanclic neH'abbominio tornavanodicoloro, chedoveano esserne

anzi i soslenilori, e i propugnatori. Ma per non obbligarci a stare

semplicemente alia sua parola, ce no porge un argomento di falto.

11 capriccio , seguita dicendo, e lalvolta anchc la prepotenza, piu

.volte 1' ignoranza di coloro die alia Ccnsuva presicdevano ,
bastava-

no pur solo
, perclie un'opcra, fatica e sudore di moltianni d'alcuno

valciitiKvmo , non potesse vederela pubblica luce! Oui latristari-

membranza gli scompiglia 1' intelligenza : e pero senz' andare piu ol-

trc nella prova e costretlo di csdamarc : Or quali tempi piu tiran-

nici , ovvero piu degni d'eterna vergogna che quelli ? Onde gli eru-

diti
,
abbassali per lo mcno e isconosciuti

,
crano , siccome gitlati

nel fimgo, avvilili e d'ogni benc privati.

Ma manco male, die venne presto I' era diredenzione, sicchean-

cor esse le ire prefate iimane facolla, poterono aver speranzadi vi-

sorgere a rila. Di fallo appena il Ministero della redenzione s' inse-

dio nella Emilia
,
e subito voile correre in aiuto di quellc trepovere

morle
,

o almcno moribonde. E die opero egli mai quel Ministero

nella sua saviezza a fine di efTettuare il gran prodigio? Uso un mezzo

semplicissimo ,
e fu di procacciare ,

die dal supremo Governo an-

dassersi emanando opportuni Decreti. Fi'a i quali decreti , come

il piu pronto cosi il piu salutare
,

fii quello con die il medico e dit-

tatore Farini nomino una Commissione pe' testi di lingua ,
e ne fecc

prcsidente lui mcdesimo signor Francesco Zambrini. '
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Bisogna dire die il signer Zambrini debba essere persuaso della

efficada quasi istantanea di questi decreti
;
altrimenti che varrebbe

il suo discorso ? Imperciocche di decreti atti a promuovere gli studii

ne sono uscili a migliaia sollo tutti i govern!. Ma so qualeuno si

ostinasse a negare quell' cfficacia
, egli polrebbe redarguirlo con un

beH'argomento di fatto additando le Universila, i Collegi e gli altri

Istituti lelterarii e sdentifici d' Italia. E non vedete
, potrebbe dire

,

come surta 1' era di redenzivneMii cotesti luoghi o sono vuoti
,
o

pressoche vuoti? Segno evidente che si e Mta la luce di sapienza

dapertutto, e non vi e piu bisogno di andarla a comprare ,
a piccoli

sprazzi, nelle scuole. Almeno quesio discorso non sarebbe meno

concludente dell'altro.

Ma cliecchc -sia di cio, noi certo non sappiamo riconoscere m tutto

questo argomentare il Zambrini di una volta cosi giudizioso, cosi as-

segnato e cosi logico ;
ad ogni modo ci trovammo impacciati a spie-

garlo pel nuovo suo verso. Se non che riusci opportune ad aprirci

la mente una curiosa conversazione che tennero insieme
,
e noi per

caso risapemmo , un codino di quei tali che a tempo e luogo sanno

fare lo sciocco
,
ed un liberate di quei piu cinici e aperti che

,
senza

tante cerimotiie, ti spialtellano i proprii principii in tulta la loro cru-

dez7a. Ne dee fare meraviglia : poiche qual altri che un liberale puo

dare.il giusto valore ai concetti de' liberali? Nondiraen^, per onore

della verita, dobbiamo protestare che noi non crediamo al liberalismo

del Zambrini. Imperocche ci pare quasi impossible che chi e con-

servatore e conservatore rigido in letleratura
, possa essere distrut-

lore in polilica. Ma
, poiche egli si e messo in su' gerghi di quella

gente, dee conlentarsi che le sue parole sieno spiegale per quei che

valgono nel concetto di quella gente. Riportiamo dunque fedelmente

la conversazione che dicevamo
, per la parte che riguarda il nostro

proposito ,
ed a fine di non essere obbligati ogni poco a quelle for-

mole, il codino disse, il liberale rispose ecc. , mettiamoli a dirittura

in iscena senz' altro intermezzo.

Lib. Ghe state strologando con questo libro in mano, signer mes-

sere, che ora date una beccata, come fanno i pulcini ,
ed ora levate
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su la testa, come per ingollarla? Ed e'mi pare eke il boccone non

voglia andare per la sua via, perche vi veggo troppo affannato.

Cod. Slo leggenclo il Proemio della Collezione di opere inedite,

o rare: ed e del signer Zambrini, presidente della Commissione

pe lesti di lingua.

Lib. L' ho lelto anch' io. Vi sono degli alii concetti, specialmente

in sul principle; e non mi fa punto meraviglia, die voi il quale mi

avete tutta 1'aria di un noltolonc, non giungiate a capirlo.

Cod. Obbligalissimo del complimento ! Ma dunque fatemi \ oi un

po' di luce.

Lib. Ben volenlieri : c voi ditcmi intanto in qualc passo incontraie

difficolta.

Cod. Ecco qui. II presidente, benclie in apparcnza di inolta mo-

derazione, si scaglia conlro la Censura de' libri
, manleuuta da' go-

verni passali, c atlribuiscc al capriccio, alia prepotenza, e molto piu

all' ifjnoranza di quesia, perche in que' tempi assai spesso uriopera,

fatica c smlore di molti mini d alcuno valentuomo , non potesse ve-

dere la pubblica luce. Or bene
,
dico io : sono passali que' lempi ,

clie egli chiama tirannici, c degni di eterna vcryoyna: ma do\e sono

le opere de' valentuomini, die in questi Ire anni di libei'la sarebbero

dovulo sbucare fuori a dozzinc? Scommetterei latesla, clii mi poles-

se additare4im 4ibro solo di qualchc mcrilo Ictterario e scientifico il

quale, impedilo negli anni addietro da qucl Iriumvirato die egli dice

di capriccio ,
d' ignoranza e di prepotenza ,

sia usdlo finalmente a

rallegrare questi tempi di sospirata liber la.

Lib. Mi accorgo per questo vosli'o discorso, die ho del to vera-

menle il Aoslro nome
, quando vi ho diiainalo nottolone. Or dile a

me
, signer notlolone : clii crcdete voi die sieno i valentuomini ,

a' quali accenna il presidente? Aveste per vent lira la dabbenaggine
di credere die fossero di pari voslii? Ma scusate: il iitolo piu tol-

lerabile, a cui potete voi allri aspirare, e quello di canaglia. E chia-

ro adunque die i valenluomini in quislione sono propriamenle i li-

berali. 11 die presupposlo, e nalurale die costoro in quelle opere,

fatica e sudore di molli anni, parlassero da valenhiomini
,
o in tor-

mine equivalent , da liberali. Ouesio s' inlende per-se : altrimenti,
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per servirci di un semplice paragone, dovreste ammettere che il lupo

non solo si possa ammantare della pelle di pecora, ma di piu die ne

imiti il belato. Cosa che non avrete letto in nessun apologo.

Or messo cio, quanto ha ragione il Presidenle di querelarsi del

capriccio, dell' ignoranza e della prepotenza, che negli anni d'infa-

me memoria contrastavano a quelle opere il din I to della luce co-

mune; altrettanto dovete essere un gocciolone voi a non rav\isarle

nel pieno meriggio della odierna civilta. Diacine! Mi domandate

dove sono le opere de' valentuomini ! Ma, di grazia, daquale mondo

approdalc voi? Voi per lo meno ci dovele esser cascato giu dalla

lima. E non vedete che la stampa ,
dal momenta della conquistata

liberla, e tutta in servigio de' valentuomini, i quali, tra per le anti-

che opere, falica e sudore di molli anni, tra per le nuovc prodtmo-

ni, non la lasciano riposare neppur di Domenica. E che in tulle que-

ste opere parlino veramente da valentuomini , non credo abbiate il

grugno di negarmelo. Provatevi un po' a cilare un principio qualun-

que, di quelli die formarono il corredo della passala tirannia
,
c ve-

drete se non e a diritlura annichilato in quelle classiche opere Per

addurvene un qualche escmpio : anticamente si crcdeva che obbedire

alle autorita legiltlme fosse dovere di ciltadino, e difenderle, in alcu-

ne circostanze . un atto di croismo : adesso in quelle opere si e di-

mostrato il conlrario ,
che cioe la obbedienza la qualc si presla ai

governi del cosi detto diritlo divino e un tradimento contro la pairia;

il difenderli poi e briganlaggio. Della stessa maniera
,

clii in quegli

anni di vergogna, avesse tentato. non dico allro, lentalo solo, di as-

sassinare il suo Principe, merilava il lilolo di fellone. Leggete ora
,

leggete, se.avele occhi quelle opere, e impareretc, die beato chi puo

riuscirvi col falto
; gli si deve per lo meno un pubblico monumcnlo,

per propagare fra i posleri la sua fama, e 1'odore del biion esempio.

E cosi via via andate disco rrendo di ogni allro assioma del
dritto^

antico. Sicche vedete bene che non diceva una corbelleria il Presi-

dente, quando atfermava die, in que' tempi esecrabili cd ignommiosi,

le opere de' valentuomini , falica e sudore di molti ami
,
non pote-

*ano vedere la pubblica luce.
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Cod. Ma voi mi state scambiando ie carte in mane in un modo

meraviglioso ! Imperocche i lamenli del presidente si versavano so-

pra questo che, ai tempi che'egli dice esecrabili e ignommiosi, le

scienze, le lettere e le arti siccome morte si yiacevano , e tutto que-

sto per colpa de' governanli che le avevano in vilipendio, e per pre-

potenza e peggio della Censura, che impediva le opere de' valentuo-

mini. E sieno pur esse opere di valentuommi nel senso vostro : ma

certo, secondo la intende il presidente, dovrebbero inoltre contenere

un qualche pregio singolare, o vi piaccia letterario, o vi piaccia

scientifico. Or do\e sono, vi torno a ripeterc, dove sono di cosiffatte

fra le opere de' liberal!? Vi dico io, da povcro pedante, miracolo e,

se in questo diluvio trieimale della slampa liberalesca
, possiate tro-

vare salve in una pagina intera
,
non dico altro

,
le ragioni della

grammatica.

Lib. A meraviglia bene, signer pedante! vi siete dato voi mede-

simo la risposta. Imperciocche credele voi die i nostri valentuomi-

ni, i quali aveano tanto bisogno di scriverc
,

sentissero gran falto

meno la tirannia della Grammatica, die quella dei re? Intollerabile

Tuna, intollerabile 1'altra ! Or vi par egli che, giunla per tulli 1'era di

redenzione, non si dovcsse pensare a redimere anche gli scrittori dal

dritlo anlico di Prisciano ? E sia detto a gloria del vero
,

in questa

via si fa progresso. Pensatc ! purche un valcntuomo abbia merit!

scgnalati colla santa causa, e sia pure un ciabattino, ei puo senz' al-

tro csame montare su di una caltedra con tanlo di diploma.

Cod. Questo e troppo! . . . qucslo poi non lo credo.

Lib. Io non vendo carote, signor mio, sicche voi dobbiale farmi in

faccia quel risolino d' incredulo. L'esempio e stato dalo, vidico io, e

con buon cffetto, per meoraggiamento di tutti. E poi non bastava

quel si celebrate programme di sludii venuto fuori 1' anno scorso ?

II quale non pure colla teorica, ma ancora col falto, dimostrava qual

conto si dcbba fare da noi altri delle anticaglie della grammatica.
E quella slrcga di Armenia vi facea su le matte risate, come se aves-

se vedufo a velar 1'asino. Che ci e da ridere qui? Se non valgono

piu i precclti di Dio e della Chiesa, sarebbe bella che dovessero-va-

lere i prccetti di Prisciano e de' pedanti !
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Cod. Maquesto rinferza il mio argomento. Impercioccbe, dice io;

a che dimque tanta bile centre i passati govern!, perche promoves-

sero 1' ignoranza? So cie era vero, voi dovreste lodarneli.

Lib. io non mi sono spiegato abbaslanza: o voi dovete essere

un gran bietelone. Rispendete a me, signer bietolone, qual cosa mai,

per sentenza del Presidente, creo que tempi esecrabili, ed ignomi-

niosi, de' quali siamousciti, ed usciti per sempre, capite?

Cod. Io credo, la Censura.

Lib. A meraviglia bene ! Cosi e: la Censura. Or quali opere im-

pediva la Censura ? Forseche le opere scritte con buona grammati-

ca? Baie ! La Censura impediva le opere de' valentuomini, come di-

ce ottimamente il Presidenle: in altri termini le opere de' liberali,

come vi ho spiegato a lungo. Ecco dunque la ignoranza, di die

non finiremo giammai di accagionare i passati govern!, special-

mente il clericale ,
la negazione di quella scienza

,
di cui e tan la

dovizia in lutti i libri e diarii de' valentuomini nostri.

Cod. Ma voi mi fate girar la testa ! Io non mi so piu raccapezzare.

Lib. Peggio per voj!

Cod. Ma no : io tornero sempre al mio argomento ;
e seguito ad

Incalzare : Or dunque non avrebbe dovuto il presidente sbracciarsi

a fare quel panegirico si rugiadoso dell' eccelso Ministero, com'ei Io

chiama, per c^vere provveduto agl' incremenli della lingua ,
creando

una Commissione a bella posta, e dandone a lui la presidenza. Imper-

ciocche
, dopo quella diatriba contre i governi e contro la Censura ,

sotto i quali le lettere e le scicnze giacevano come morte, quel pane-

girico fa inferire naluralmente che i passati governi perseguitas-

sero appunto la grammatica e la lingua, che il nuovo venne di poi

a proteggere,

Lib. Oh! quanto a queslo vivete sicuro delle buone intenzioni del

Presidente. II Presidente, come filologo che e, e filologo illusire, ha

buena memoria. Pero egli sa, per Io senno a mente, i molti lavori

letterarii eseguiti da lui
,
con pienissima soddisfazione del Governo

clericale, specialmente sopra tesli di lingua che ha saputo disscppel-

lire dagli angoli piu nascosi. Alle quali pubblicazioni ti so dire io,

se correvano i codini, massimamente preti, a grossi stormi. Ed in
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queste fatiche non fu solo. Pur troppo ! Poiche da parccchi anni, bi-

sogna confessarlo, ci e stalauna vera infeslazione di codici del trecen-

to; pare si sieno dali la voce di uscir tutt' insieme ! Ball' altro canto

a noi e convenuto tollerare die anche i nostri valentuomirii vi des-

sero mano. Che volevale voi fare! ! in mancanza di piu onesle occu-

pazioni , bisogno die permeltessimo questa la quale era meno bri-

gantc delle altre. Ora immaginalc se i Preti e la Censura lapotevano

impcdire! L' hanno auzi favorita in tutt' i modi possibili.

Cod. Ma se e cosi, il discorso del presidentc non concliiude
;
e pero

se non pccca contro la verila e la giuslizia, pecchcra contro la logica,

Lib. Puo csscrc die pccchi contro la logica : ma die imporlaque-

sto? Sarebbo bella clie ci dovessimo impastoiare ancor colla logi-

ca ! mancano forse intoppi nella grand' opera della causa nazionalc ?

Ball' allro canto abbiam vcdulo coll' esperienza clie IItalia fa da se,

ed otlimamentc
,
anche senza la logica. Lasciamola dunque siccome

ul lima consolazione dei deboli e \inti, dc'quali e proprio invocar'Ia,

quando non hanno allro mezzo di rifarsi del fat to loro.

Cod. Ma almcno gli scriltori e forza die ci sliano, se vogliono in

qualchc manicra ragionare.

Lib. Quasi die Ira i mezzi di far 1' Ilalia non ci fosse quello degli

scrilli : sono anzi tra i primi. Or clie vi sembra die sia piu a cuo-

re a' noslri scrillori
,
fare V Ilalia, o ragionare? Cerlo die far 1' Ila-

lia. Ecco dunque pcrche anch'essi hanno credulo doversi emancipa-

re dalla logica : c 1'hanno fatlo con coraggio.

Cod. Ma , pcrdonate , questo e un modo di parlare onninamenle

conlrario al senso commie!

Lib. Oh! Oh! andalclo a cercarc questo Senso comune nc'ritro-

vi de' codini, dove 1'abbiamo ricacciato a piangere i suoipcccali. Vi

pare! si e falicato tanlo per mandare a spasso tulto in fascio il Drit-

lo anlico; ed avrcmmo polulo lollerarc tra noi il Senso comune, ii

([iiale c padre legitlimo di esso Drilto, ed ha tulla la buona inlenzio-

ne d' intronizzarlo un' altra volta? Fortuna per lui die non puo mo-

rirc ! allrimcnli lo avremmo fucilalo died volte come connivcnle

co' briganli ,
ed anzi brigante anch'esso pei

%

principii ,
e pero il piu

trislo di lulti.



DELLA STAMPA ITALIAN-! 33T

Cod. Voi mi fate trasognare ! Ma eome si puo audare innanzi COB

assolulo difeito di senso comune c di logica?

Lib. Datevi pace, buon uomo, datevi pace ! Noi abbiamo trovatcr

un ottimo succedaneo a questo vecchio oslinato del Senso comune,

ed in qualche modo anche alia logica?

Cod. E qual sarebbe, in primo luogo, questo succedaneo del sen-

so comune.?

Lib. La pubblica opinione. Questa si die ci serve a mera\iglia r

e fa in tulto e per lutto il nostro senno. Immaginate ! e cosi facikr,.

cosi maneggevole ,
cosi condiscendenle

,
die dove si tralti di fare i\

nostro piacere , oggi, fmgiamo, non bada punto a quello die ha det-

to ieri
;
come domani non badcra ne ancp a quello clie ha detto oggi..

Vero e che ci costa un po caro : perchc noi ci siamo obbligali At

mantenere la sua corte, tanto Falta quanto la bassa, in die propria-

mente consiste la sua polenza. E per dirvela schietta
,
la corte alta r

che sono gran parte giornalisti, ci costa un occhio, perche la vuoF

essere pagata grassamente. Ve lo dica il nostro Rattazzi, il qualealla

sola Patrie dee snocciolare ogni anno una bagaltella di 130 miia

franchi secondo un ultimo contralto, senza contare cio die pur segui-

tiamo a pagare a quel magnifico giornalc dei De'bals, c a quella lestit

veramenle preziosa del sig. Forcade
,

cronacista ammirabile dei

Deux Mondes. La corte bassa poi, die e composla di gridatorredi

sassaiuoli, si contenta, e vero, di poco per ogni capo : ma son (antilr

e pero ci costa un altr' occhio. Vi basti sapere die solo pel servigio

die ci prestarono col ricevimento del Re nelle provincie di Napoli,

dovemmo sborsare niente piu di o milioni di franchi. Ma tant'ef

Almeno non ci vediamo ogni momento Ira'piedi, a farc'intoppo, quel

vecchio rimbambilo del Senso comune. Ti sappia dir egli se ha do^

vuto fuggire e nascondersi di tulta fretla !

Cod. Orse e cosi, per tornare al nostro argomento, da cui voi

sempre procurate di scivolare, anche il presidente ,
secondo voi,

avrebbe dovuto rinunziare alia logica ed al senso comune.

Lib. Sempre cosi voi altri codini: non vi conlentale se non vedele

ilfondo dellacosa. Ed io voglio compiaccrvi colla mia solita schiet-

tezza. Dovele dunque distinguere nel Presidente dueuomini; 1'uomo

Serie V, vol. Ill, fasc. 297. 22 24 Luglio
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vecchio, e 1'iiomo nuovo: I'uomo vecchio e il Presidente filologo, e

come tale e cucito a doppio filo col senso comune e colla logica del

medio evo. Secondo quest' uomo vecchio egli e leyittimista insino al-

ia cima de' capelli. Di fatto avrete letto la sua protestazione "in que-

stc precise parole : In somma in quale si voglia maniera di cose,

c no/o clie convien farsi dalle origini, che rappresentano sempre la

legiltimila, la purezza e la verita. Cos! e pertanto anche degli scrit-

tori. Non veclete? vuole la legitlimita, la vuole in tutto, e vuole la

piu scliielta
,

clie e quella delle origini ;
e questo e per lui un prin-

cipio per se noto. Si potrebbe andare piu in la verso il medio evo?

Ma oltre I'uomo vecchio ci ha pure I'uomo nuovo, o con altro voca-

bolo il valcnluomo ,
come abbiamo veduto; il quale uomo nuovo,

ossia valentuomo non puo in nessun modo trovarsi d' accordo con

quell' allro
,
c quindi neppure col senso comune ,

e colla logica degli

anlichi. Ma che fa questo? Come vi diceva, noi abbiamo trovato con

che supplire all' uno e all' altra : e se il Presidente si vorra spogliare

a diriltura dell' uomo vecchio, polra giovarsene anch'esso.

Cod. A proposito: e che avetc sosliluilo alia logica?

Lib. Per dirvi tutl' i fatti nostri, noi non abbiamo dismesso total-

men(e il callivo abito del raziocinio,.preso dalla fanciullezza
; perche

gia non era necessario, e forse non sarebbe stalo possibile. Invece

ci siaino tolto un principio, che per noi e principle primo, ne abbia-

mo fatto come il perno delta nostra logica ,
e con esso andiamo in-

nanzi senza nessun impaccio.

Cod. Qual e egli dunque questo vostro principio?

Lib. II nostro principio primo, in sostanza, e che Noi -siarao

tutlo. Conscguenza immediata di esso, e che puo dirsi principio

secondo, e che Ogni altra cosa tanto vale, quanto ci puo servire;

ianlo e rea, quanto contrasta i noslri fmi.

Cod. Sono principii assai commodi quesli! Ma

Lib. E io vi sfido senza quest! principii -a trovare il bandolo dei

falli nostri, ede' nostri discorsi. Ci perdereste la testa. Per contrario,

slabiliti quc'due punti, ogni cosa precede naluralissimamente. Mi fan-

no ridcre que'miserabili, i quali assumendo un nostro dettato secon-

-lario e giocando colla logica del medio evo, si persuadono di averci
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colto in contraddizione ! Sciocchezza loro, die non sanno ridurre le

cose ai principii. Per grazia di eserapio: abbiamo strombettato per

ditto il mondo i macelli di Calabria, ed i macelli di Perugia. Nella

realta erano sol quattro giovani dannati dai tribunal! a morte per-

che discesi cola in Cosenza per ribdlare il regno ;
e un po' di mor-

ti e di feriti in Perugia ,
in quella resistenza che opposero ai sol-

dali papalini, venuti a domare Finsurrezione. Intanto andate a con-

tare i fucilati da noi nel regno di Napoli ,
e le borgate incendiate e

distrutte, andate a contarli, dico, se vi riesce! Gli spiriti deboli ci

seorgono una contraddizione ! Contraddizione un corno ! Si pianti il

principio Noi siamo tutto , e la conseguenza si far& innanzi da

se. Adanque chi ci torce, non dico il collo, ma un capello, e mani-

goldo, e boia, e qualunque cosa di peggio; e quindi merita la pri-

gionia, il capestro, la fucilazione. Noi abbiamo prescelta quest' ulti-

ma
,
come piu sbrigativa : ma non per cio si e trascuralo 1' uso delle

prigioni: ve ne ha meglio di 16 mila sciagurati solo in quelle delle

province napolitane.

Cod. Adesso capisco perche il signor Cappelli seguiti a chiamare

bombardatori Ferdinando II e Francesco II nelle note alia Leggenda
di Giovanni di Procida: mi seiirtteava un eccesso di sfacciataggine

dopo i bombardamenti di Ancona, di Capua e di Gaeta.

Lib. L' eccesso e la sfacciataggine sta sempre dalla parte de' ti-

ranni
;
e sia pure clie le granate andassero a scoppiare tra gli scogli

della marina di Palermo, come avvenne solto Francesco II. Quanto

a noi, non solamente abbiamo potuto bombardare quelle cilta, die

avete detto, ma ancora seguitare coscienziosamente a bombardarle

per lunghe ore dopo inalberata la bandiera di capitolazionc ,
come

facemmo sotlo Ancona
,
e pe' tre giorni ,

nc' quali si stende\ ano gli

articoli della resa, come praticammo sotto Gaeta. Tutto, capitebene,

in virtu e forza di quel principio.

Cod. Ma veramente non Irovo che un tal principio sia, alme-

no esplicitamente , professato neppur dagli stessi liberali. Sarebbe

troppo !

Lib. Ma dite, avete perduto la rnemoria? E non vi e stato cantato

in tutti i tuoni, che I Italia siamo noi? E questo che vuol dire, se
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aon che tutti i diritti, che puo avere 1' Italia (i quali, come vi e noto,

soprastanno a tutti gli altri diritti) ,
sono nostri : e per conseguenza

die noi siamo lutto, e ogni altra cosa e per noi; e morte a chi non

Jo vuole?

Cod. Rimane pertanlo ima piccola difficolta.

Lib. Ede?....

Cod. Di diraostrare appunto che voi, proprio voi, siete 1' Italia, con

,lutt'i diritti di lei, reali e immaginarii.

Lib. Scimimiio died volte! E non sapete che i primi principii

<non si dimostrano?

Cod. Pcggio in queslo caso : perche invece di un solo assurdo vi

.convicne dimostrarne due
,

cioe che voi siete 1' Italia e lutto
;
e che

questo voslro privilegio e primo priucipio.

Lib. Assurdo avete detto?

Cod. Anzi due assurdi!

Lib. Ho capito : voi rlunque ayele intelligent di principii eo'bri-

ganli . e pcrcio siete piu che connivente con essi. lo volo a denun-

ziarvi al Capilano, il quale vi dimoslrera 1'una e Taltia verita con

due solidi argomenti da moscheilo in mezzo alia fronte.

A qucsta inaspeltala conclusioae il povero codino non seppe op-

porre allra risposta, se non la fuga. E cosi ebbe fine questo curioso

.dialogo.

II.

J/uloria Revektionis divmae Yeleris Testamenti
, scriptore IOSEPHO

OANKO, Sacrae Theokgiae Doclore, eiusdemqtie in I. E. Scien-

tiarum Universitate Vindobonensi Professore Vindobonae

anno 1862.

Fonle ricca e perenne di celeste sapienza e la santa Scrittura : e

'quanlo piu se ne altigne o meditando in essa o di essa scrivendo
,

lanto piu ne rimane. Ondoche non e meraviglia, se gli antichi Pa-

<flri tutta la loro vita e i loro studi ponessero in questo libro divino
,

<e in arrivarne la vera sentenza. II massimo dei Doltori S. Girolamo
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si seppelii vivo in oscuro antro presso a Bietlemme, e nolle c di stu-

dio nel voltare nella latina lingua e nell' interprelare la Scritlura. II

Crisostorao ,
il grande Basilio

,
i due Gregorii di Nazianzo e di Nissa

innanzi di uscire in publico ad annunziare la parola di salute, sette

anni si tennero chiusi nella soliludine e nella campagna a meditare

nelle sante Scritture con tanto amore, quanto non eesempio che altri

mettesse in altre scierize, ed ebbero nella rimanente lor vita sempre
tra mano queslo volume divino.

Di qui venne ai loro scritti quella sublimita e quella forza,

che merito loro il secondo luogo di venerazione e di stima dopo

gl' ispirali libri. E al fermo i loro sermoni non pure svolgono

un luogo della Scrittura
,
che ne forma il subbietto

,
ma 1'andamento

e il corso di essi e un tcssulo di testi scritturali: le loro pruove, le

comparazioni , gli esempi ,
le esortazioni

,
le riprcnsioni sono altret-

tanli luoghi della sanla Scrittura. Se ne' Concilii rendevano ragione

della loro fede
, se ammaestravano i fedeli

,
se riprendevano il vizio,

se confutavano gli erelici
,

se impugnavano 1' incredulo
,

se inani-

mavano il giuslo, se disvelavano gli arcani della Fede, cavavano

dalla santa Scrillura gli argomenli : e con cio penclravano i cuori,

illuminavano le menti
, meltevano in silenzio la sfrontatczza del mis-

credente : simiglianti in queslo ai cavatori delle miniere , die av-

venutisi in un filone di ricca vena, quanto piu fendono ii masso. lan-

io piu vi rinvengono del prezioso metallo
,
e con cio e un novcllo in-

citamento e conforlo aggiunto alia loro fatica. Gli aiilichi Dollori e

Apologisii della Religionc erano per il lungo studio e per il grande

amore con che cercavano il libro santo, si valenli in maneggiare

quest'arma della sania Scrittura
,

che con essa ferivano e davano a

niorte ogni errore ed ogni vizio. E chi ponga ben mcnte, si fara cerlo

die quel vigore irresistibile epoderoso dell'eloquenza del Crisostomo

e tutlo da recare alle ispirate sentenze del divin libro , di che sono

ricche le suo omilie.

D'ogni tempo sono stale ie ScriUure sante 1'amore e le delizie del-

la Chiesa : e 1'era piu o men gloriosa del Sacerdozio e segnata dal piu

o meno studio collocato ne' libri santi : studio che non fu sempre ad

un modo, ma svariato e diverge, secondo i periodi de' Secoli cristiani.
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Dacche in una guisa se ne valsero a dimostrarc contro i pagan!

la verita de' miracoli e la divinita di Cristo Signore, in altra contro

li giudei mostrando adempiute in Cristo Signore le profezie e te pro-

messe ond' era sostenuta la fede de' giusti nel patto antico
,

in altra

contro Sabellio ,
Manete ed allri maestri d'errore.

II merito che i Padri Greci ebbero con li studii biblici si fa da ci6

manifesto ,
che furono essi i maestri che segnarono primi la via in

che appresso entrarono gli altri. Quanto non si giovo S. Girolamo

delle fatiche di Origene e di Eusebio Cesariense? quanto non pro-

fitto S. Ambrogio degli studi del mentovato Origene e di S. Basilio?

I comenlarii del Crisoslomo furono agli altri scrittori greci e latini

la fonte a che si volsero per altignere le piu accurate interpretazionl

de' luoghi difficili
;
senzache do diminuisca punto 1'altissimo pregio

in che sono tenute nella Chiesa le sposizioni de' Padri Agostino e

Gregorio Magno ,
ne' quali si cliiuse la gloriosa serie de' Padri in-

lerpreti della S. Scritlura.

Dopo loro il venerabile Beda, Alcuino, Rabano Mauro, Aimonio,

Alberto
, Ruperto non fecero che intessere come dire catene sopra la

sacra Scrittura, mettendo insieme le interpretazioni ca\7ate dai Padri

che erano iti innanzi. Ne' quali secoli, avanti e dopo S. Bernardo ,

che fe rivivcre ne' suoi sermoni le sacre lettere
,

tutto ci si rappre-

senta segnalo dallo squalloro, in che giacevano colla santa Scriltura

gli altri studi. Anclie i santi dottori Tommaso e Bonaventura ripro-

dussero piu presto le sposizioni degli altri padri che non ne recaro-

no delle nuove
,
e possono gl' interprelamenti che producono ,

dirsi

Catena Patrum.

Senonche nel secolo decimoquarto, al quale sono da riferire i pri-

mordii di quclla cultura, a che vennero appresso le lettere e le arti 7

ridestaronsi gli studi scritturali
,
e primo guida il lungo ordine de-

gl'inlerpreti e de'commentatori Nicola da Lira o, come lo dicono, Li-

rano, frale minore
;
a cui tenne dietro Dionisio Cartusiano, e Alfonso

Tostato, vescovo d'Avila. Arricchirono di dotti commentari la Sacra

Scrittura il Sanchez, il Serario, Bonfrerio, TA Lapide, e niuna omisero

delle questioni che riferisconsi al senso letterale, morale e allegori*

co, o alia stoiia biblica. Tennero un'altra via
,
e apposero al testo
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brevi e opportune annotazioni il Sa
,

il Tirino, il Mariana , il Meno-

chio, e recentemente in forma anche piu concisa fu prodotta la Bib-

bia da Vence.

Senonche c da confessare che in niun'altra eta si coltivarono con

tanlo ardore gli studi Biblici, come in questa nostra; e sebbene sia a

dolere che abbianvi posto mano scrittori protestanti, che per la falsa

sella che seguitano, sono i meno acconci a concepire nella men-te e

nel cuore qaelle divine senlenze, che lo Spirito Santo afiido alle sa-

re Scrilture
;
nientenieno non mancano valenti scritlori cattolici, che

mettendo a profiito le cognizioni geografiche della Palestina, le filo-

logiche e archeologiche della lingua e nazione ebrea. hanno aiutato

di assai 1' intelligenza de
f

santi libri. E poi grave e solenne errore

1'affermai'e, che il merito colla piii chiara cognizione del senso lette-

rale sia da recare ai prolestanli , quasi come innanzi a loro non si

fosse conosciuta la propriela di molte voci ebraiche. Dacche grida

contro la storia e ci addita gli Essapli di Origine, che correvano

per le mani di tulti, i Commenlari di Teodoro d'Eraclea, d'Eusebio

Cesariense, del Crisostomo, di Teodoreto e di S. Girolamo, che stu-

dio la corografia defla Palestina e si giovo di un dotto ebreo a co-

noscere 1'indole della lingua santa. Gli studi biblici de' Protestanti

si fermano alia scorza
,
non vanno al miclollo, e hanno fatto assai

quando ci hanno detto che la voce berescit tante volte si trova nel-

la Bibbia
,
che al luogo tale, e usata in questo senso, e al tale nel-

1'altro: e il peggio e che a volta a volta vien fuori quel maligno spi-

rito, di che sono animati contro la verace Sposa di Cristo Signore,

e contro il Vicario di Cristo
;
e sopra cio per essi e di niun peso 1'au-

toritlt de'santi Padri, I'mterpretazione de'Concilii, delle scuole catto-

liche, e de'Sommi Pontefici.

Ci gode pertanto 1'animo in avere davanti questa bell' opera del

dotto cattolico e professorc di Teologia nell' Universita di Vienna, il

sacerdote Giuseppe Danko, intitolata Historia Revelationis Dimnae;

divisa in due parti, la prima che qui annunziamo riguarda Tantico

Testamento, la seconda che ancora non e venuta in luce, il nuovo.

L'opera e posta sotto gli auspici della Gran Madre di Dio Immacolata

nel suo concepimento. La disse Storia perche si aggira intorno al
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i'atto, com'erorigine, lo svolgimento, le'vicendc piu notevoli della

divina rivelazione, raccolta ne' libri dell'anlico e del nuovo Testa-

menlo : dclla Rivelazione e non della Bibbia, perchc la rivelazione si

stende piu largamenle die non la Bibbia , e abbraccia anche le ve-

rita affidate alia tradizione, la quale non meno che le sante Scritture

e fonte purissimo di vcrila. E a buona ragione si duole il nostro

Aulore, die assai voile e da molti sia posta da lato la tradizione

nella investigazione delie verita rivelale 1
: nel die non veggo come

possano costoro rispondere alle gravi censure del Sinodo Tridentino,

che vuolc egual rivcrenza al Verbo di Dio, sia queslo scrillo sia afli-

dalo alia tradizione 2. E al lermo senza il magistero della Chiesa

eustode c conservatrice della tradizione non possiamo viver sicnii

delia ispirazione e dclla canonicUa de' libri sanli
,
e 1'erctico die lo

ha a vile e in dispel lo ragiona delle sacrc Scritture a quel modo, che

i filologi richiamano alle loggi critic-he i libri De Republica di M. Tul-

lio, o mi tcslo di Plauto.

Or quesla storia ben ordinala della Divina Rivelazione da e riceve

gran luce dalle Santc Scritlure, ci mostra il' fine a cui mirano 1'e

promcsse, le leggi , i rili, i fatli raisteriosi de' Palriarchi, avanti e

dopo i tempi mosaic!
;
ci addila Crislo Signorc come lermine e com-

pimenlo ddlc promesse, della legge, e de' profeli, rinnovatore del-

1' uomo guaslo e corrotto dal peccato, autore di grazia e di giuslizia

non Icgalc, ma interiore e perfolta. Rinnalza la nostra speranza ca-

duta, c ci acccnde ncl cuore purificato da sacrament! nna fiamma

forte, vivace, non estinguibile, simigliante al divin fuoco di die arse

il cuorc del Verbo Eterno, fatlosi sacerdote e vitlima per la salute

deH'uomo.

In opera di lanta ulilila alia Rdigione e alie sacre dotlrine, il no-

slro autore si ti'enc streilo c conciso, pone da banda le question! di

minor momcnlo, si sofferma tanio, quanto porta 1' uopo, ne' fatti pre-

cipui, si vale dellc faliche di que' valenti scri-tlori, che da Origene e

da Teodoreto insino a quest! di hanno coll' ingegno e collo studio

1 Prolegomena png. IV, S. 3.

2 Synod. Trid. Sess. IV. Sess. VI, cap. VII. Sess. XIII, cap. V1I1.
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aiutato a conoscere la vera sentenza de' libri santi
;
ed e a recarglisi

a lode, se scrivendo in Germania non abbia troppo concesso alle

grammaticali interprelazioni de' protestauti ,
i quali non sanno di un

sommesso innalzarsi sopra la scorza della lettera.

Innanzi di entrarc nell'argomento premette, quasi come a spianarsi

la via ed a liberarla d'ogni impaecio, un lungo articolo intorno alia

geografia della Terra santa, e ne segna la postura, i confini, le re-

gioni adiacenti, la pianura, i monli, le valli, i laghi, i fiumi. Fin-

dole del terreno, i frutti, i fieri, gli animal!, la temperalura e il cli-

ma, e ragguaglia i luoghi e le citta come sono a "questi di co' nomi

e co' tempi avanti e dopo la schiavilii d'Egitto. Conchiude 1' articolo

con 1'enumerazione degli Scrittori, die ci hanno con le loro faliche

agevolato la cognizione geografica della Paleslina.

La Storia della Rivelazione Divina dell' Antico Testamenio e corn-

partita in tre grand! periodi : il primo si stende daH'originc del mon-

do sino ai Re : il secondo dai Re aU'esilio in Babilonia : il lerzo gin-

gne al nascimento di Cristo. Ciascun periodo e capiiolato in epoclie

parziali, e chiama ad esame le precipue question! e gli avvenimenti

che ebber luogo in quel giro di tempo.

Per farci iuconlro al desiderio, clie puo nascere in chi sara che

legga questo nostro articolo , presentiamo qui il quadro sinotlico del

1. Capo del 1. Periodo, dal che si potra leggermente fare argomen-
to alia forma con che e compartito Y intiero volume.

. 1. Prima eta del mondo: dove e in breve spiegato il primo ver-

so della Genesi, e a modo di appendice e aggiunta una digressione

intorno alia cronologia della creazione del mondo sino all' era cri-

stiana, che il nostro autore pone all' anno dalla creazione del mondo

4274 : e tesse un lungo ordine di scritlori che svolsero questo punto,

il che anche adopera in tulle le queslioni che loglie a spiegare.

. 2. I sei giorni 'Efifj^spov : dove 1' autore non s'accosta alia sen-

lenza riprodotta a questi di con tanto apparato d' erudizione geolo-

gica, la quale tiene i sei giorni accennare a sei epoche : sentenza

poco accetta ai Padri antichi sieno essi greci o lalini, se ne cavi il

solo Agostino e alcun altro, che 1'accenno come opinione.

. 3. Creazione dell'uomo.
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. 4. Violazkme del patio tra i'-uomo e il -suo Crealom

.5. Progenie di Adamo.

. 6. Genealogia di Caino.

. 7. Genealogia di Seih.

. 8. II Diluvio.

. 9. Rinnovamento del mondo.

.10. Origine delle Nazioni dalla slirpe di Noe.

. 11. La Torre di Babele e la confusione delle lingue.

.12. Progenie di Scm.

Sotto ogni arlicolo si pongono le piu gravi question! che ad esso

si rifcriscono, e sebbene sieno svolle con bre\iia, e succiiitamenle,

sono nientemeno, a far pago il dcsiderio di chi ama farsi ad esse piu

a dentro
,
accennali gli autori a cui volgersi per le piu ample co-

gnizioni.

Ondeclie per le dotle faliche del valenle Professore Giuseppe Danko

nuovo ornamento si aggiugne all' inclita Universila di Vienna, e nuo-

YO lesoro di dottrina agli studii Biblici.

III.

Narmzione delta Baltaylia di Castelfidardo e dell'Assedio di An-

eona scritta da un Romano. Un vol. in 12. di pag. YIIl-272 con

carla topografica. Italia 1862 1.

Ouesta minuta descrizione dei due fatti inilitari piu important! ,

nei quali si compciidii la vandalica
,
ossia picmontese, campagna

del 1800 contro i soldali della Santa Sede, fu origiaalmente deltata

in lingua francese, e pubblicata in Parigi coi lipi del Douniol. Da

molti indizii
,
die il Iradultore in ima sua bella avverlenza accenna

sagacemente, si fa cliiaro che 1'Autore si fmse romano, ma che in

effetto egli e francese non meno di lingua che di patria. Comunque
sia

, carlo e che otlimo e stato il pensiero di volgcre quesla operetta

1 II presente volume trovasi veudibile in Ronia dal Bonifazi in piazza del

Gesu, dal Marini in piazza del Coll. Romano, e in Bologna presso le Piccote

letture Cattoliche.
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In italiano, e di renderla per tal modo popolare nella nostra Penisola,

dove le crudelta ,
la ferocia e la incredibile bestialita dei nuovi Mu-

sulmani di Ponente, non sono ancora ben manifesto, o almeno non

abbastanza esecrate; e dove il valore e 1'eroica intrepidita dei difen-

sori di S. Pietro, non ban per anco riscossa la lode che lor si conviene.

S' ingannerebbe poi chi credesse questa essere una mera versione.

L'accorto traduttore vi ha aggiunto del suo molte note emendative del

testo, nel quale corsero parecchi errori di persone, di nomi, di luo-

glii e di fatti : ed insieme alcune altre critiehe, le quali giustificano

sempre piu i militi del Pontefice, e mettono in maggiore evjdenza

la turpiludine di quelle armi parricide ,
clie

,
sotto .la bandiera della

croce di Savoia
,

si macchiarono del sangue illustre dei campioni

della croce di Cristo.

Lo stile vi e limpido e andante e proporzionato allo scopo inteso

dal traduttore. I document! che sono riportati nel corpo della nar-

razione, e che pongono in lume splendido le perfidie diplomatiche

cospiranti con le brutalita soldalesche ai danni del Yicario di Cristo,

non lasciano nulla a desiderare. Niente vi e omesso di quanto puo

recare ad evidenza 1' oppression codarda degl' innocenti
,
e la virtu

generosa degli oppressi. I Cialdini e i Fanti con le loro falangi di

masnadied vi riescono dipinti per que'bravi chefurono: e le loro

operazioni militari
,
considerate anche dal solo lalo strategico ,

vi

appariscono cosi meschine e povere ,
che guai al Regno d' Italia se

non dovesse reggersi se non per 1'ingegno tatticodique'suoi magri

capitani ! La forza del numero incomparabilmente superiore ,
avva-

lorala dagl' inganni piu vergognosi e dalle villa piu sozze die abbiano

mai deturpata una bandiera ,
fu 1' unica vera cagioae dei tjlonfi pie-

moniesi. E cio e dimostrato nelle pagine di quesU serittura,

Queslo, a parer nostro, e il libro piii compitoche fjnora si siadalo

in luce sopra gli avvenimenti del lalrocinio sardo nell'llmbna e nel-

le Marche. Mancano e vero le nolizie particolari deUe fazioni com-

battute in Perugia ,
a Spoleto, ad Orvieto, in S. Leo, ia Pesaro, in

S. Angelo, nelle quali i Ponlificii si conquistarono una gloria pan
all' infamia che si guadagnarono elernamente i loro assassinatori. Ma

quest! fatti special! , non essendo parte della baltaglia di Caslelfi-
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dardo c dell'Assedio di Ancona; potranno-aver luogo phi acconcio

in im'appendice,
die sentiamo con piacere apparecchiarsi gia dal

colto e gentil giovane, die ha dato opera alia presente versione. La

quale noi raccomandiamo a tutti coloro che cercano di farsi un nitido

concetto dei casi di quella invasione, che in punto di brullure, d'em-

pieta e di fierezza non ha esempii se nous nelle storie dei secoli die

sono delli barbari.

IV.

La Pdrola delta Bibbia ed i veri Credenti. Sayyio do nmatico-cri-

tieo di Religione, per RAFFAELE CERCI\ d. C. d. G. --
Napoli,

tipografia del Fibreno, 1862.

II danno che mena in Italia il Protestantesimo ,
sia inviluppando

negli error! di quella selta gran numcro d' illusi
,
sia producendo in

mollissimi altri la indifferenza religiosa e quindi 1' assoluta miscre-

denza
,
ha consigliato al dottissimo teologo Raffaele Cercia il salu-

tevole pensiero di propugnare la causa della Religione catlolica con

solo quelle arm! che acccltano gli avversarii, c tultavia sono accon-

cissimc a far trionfare pienamente la verita.

I Protestant!
, nell' empio inlendimento di atterrare la catlolica

Chiesa, negarono di un tralto ogni tradizione, bestemmiando che da

molte centinaia di anni la istituzione di Cristo era stala adulterata ,

e corrolta la dottrina di lui. Adunque, a volere ricondurre la Chiesa

nella pristina purita ,
non rimanere allro uopo che quello delle sante

Scrilture, dove solo s'incontrerebbe lo schietto insegnamenlo di Cri-

sto e degli Apostoli : ogni altra cosa doversi reputare invenzione di

uomini
, e corrompimento della divina parola. Cosi argomentavano

cotesti nemici di Dio
,
avvisando che la brevila e spesso la oscurita

della Bibbia, non che il silenzio della medesima sopra parecchi punti,

farebbero ad essi buon gioco per abbindolare il volgo do' icdeli; ed

anche ne' luoghi dove parlasse chiaro
,

il sentimento privato sosli-

tuito aH'autorita della Chiesa, ed il capriccio di sfrenata liberta, pro-

raulgato in vece del dovere di docile soggezione ,
non lascerebbero

inviolata neppur mia sillaba della parola di Dio.
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I dotted della Chiesa cattolica inveslirono i campion! dell' Eresia

dentro a questo ricinto ,
nel quale si tenevano invulnerabili

; e coF

presidio delle stesse Scritture
,
di che quelli si stranamente abusa-

vano, rivendicarono alia Chiesa le sue prerogative , quella segna-

tamenle di esser sol essa V inlerpetre autorevole della parola di Dio

scritta; e tutti gli allri dommi sacrilegamente rinncgati fecero per

questo mezzo scintillare di luce piu folgorante.

Ma quanto e facile ad uomini versati negli studii sacri discoprircr

le fallacie dell'empieta bestemmiatrice e dileguarne i sofismi, quanta

e agevole far penetrare il valore delle risposte negl' intelletti ancor

de' mediocremente islituiti ;
altrettanto riesce difficile adaltarle alle

1

intelligenze volgari. A scuotere potentemenle la fede di uno di questf

deboli, eziandio ad abbatterla
,

bastera soventi volte una calunnia

destramente insinuata contro la Chiesa
;

il discorso di un emissario

della selta sopra la Bibbia ed il modo d' interpreturla ;
una bestem-

mia, confortata dell'autorita de'filosofi, scagliata contro i dorami

cattolici. E intanto come farete a ricostruire nell' animo di lui quei

divino magisterio delle verita rivelate
,
le quali si strettamente sona

connesse tra loro che
, rigettata una sola di esse

,
si perde misera-

mente il dono inestimabile della fede ? Avreste a compiere opera in-

fmita, se voleste confutare i singoli errori : e quando a voi bastasse'

il tempo e la lena di cio fare
,
non potreste sperare die al discente

fosse per bastare ugualmente 1'ingegno e la pazienza , per seguirvf

in si lungo ed intricato cammino.

Pertan to il modo piu spedito, piu sicuro e piu breve per rivocare

quest' infelici nel senliero della verita
,
e conlenere tanli altri che

non si lascino traviare
,
e quello che ha seguito il chiarissimo pro-

fessore Cercia nel libro che abbiamo annunziato. Egli adunque,

invece di ribattere uno per uno i moltiplici errori delle sette pro-

testanti, gli attacca lutti, e li distrugge nel fondamento, assumenda

di dimostrare colla Bibbia
, e sol colla Bibbia ,

la divina islituzione

della Chiesa
,
unica

,
indeficiente

,
infallibile

,
sotto il reggimento df

un supremo Pastore
, che e il Pontefice romano. II che slabilito e

forza che cadano da se stessi gli errori d'ogni maniera, contrarii

all' insegnamento cattolico, siccome si disperdono per ogni dove le

tenebre, col semplice apparire del sole.
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Ne solamenie sotto un tale riguardo o commendevole il proposlo

dell'egregio professore; ma piu ancora, perche appunto in questa

materia si concenlrano attualmente i bisogni piu gravi della Sociela

crisliana. Imperciocche non e ora impugnata , siccome in altri tem-

pi, una verila particolare o una serie di dommi, sicche per far va-

lere gli opposti error! si venga a rinnegare Tautorita della Chiesa.

Per conlrario e combattuta direttamente la Chiesa in se medesima
,

e nelle sue divine prerogative : e contro di essa si appuntano lulli i

sofismi
,

si dispongono le piu scaltre insidie, e si fanno giocare le

piu ardenti passion! del secolo. Qual cosa dunque piu opportuna che

far brillare di lutla sua luce la vcrita della divina istiluzione e delle

altre doti della Chiesa: come appunlo si e argomentalo difare 1'illu-

strc teologo?

II qualc assunto non e meraviglia che egli sia riuscito a stabilire

con pienezza ed eflkacia di prove, siccouie quegli die lunghi anni,

con fama di doUrina non volgare, ha consuniato neirinsegnamenlo

teologico. Ma cio che, per nostro giudizio, costituisce il vero pregio

di qucsto lavoro ^i e, che egli ha rese quelle prove cosi popolari ,

e le ha disposte con si bell'ordine e lucidezza, mantenendosi luttavia

cnlro i limiti di un libricoiuolo di poc' oltre a cenio pagine ,
che an-

cora clu e nuovo di studii sacri ne puo comprender la foi'za
,
c farla

opporlunamenle valere coniro gli assalti della empieta dominante.

La quale cosa non solo e indizio della profonda scienza teologica di

lui, ben conosciula ne' dotii volumi che ha pubblicati ;
ma piu anco-

ra di quella chiarita e limpidezza di mente, che ban fatlo caro il suo

insegnamento a quanfi hanno avulo la fortuna di averlo maestro nelle

sacre discipline.

E per dime alcuna cosa piii in particolare, il libretto, di cui par-

liamo, e diviso in otto articoli , ciascuno de'quali e intitolato di una

interrogazione ;
e la risposta (?he le si fa , ne forma la conlenenza.

Le interrogazioni sono le seguenti. I. Dove sla scrilto che Cristo

fondo la sua Chiesa? II. Dove sla scritto che Cristo promise e con-

fcri a S. Pielro il primaio di giurisdizione e di onore su tutta la sua

Chiesa? III. DOVQ sta scritto che II Vescovo di Roma ,
o sia il Ro-

mano Pontefice, sia il legittimo successore di S. Pietro, e Capo
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visibile della Chiesa di Gesu Crislo? IV. Dove sla scritlo die la Chie-

sa, in faito di fede, di culto'e-di costumi
,
ha vera potesla legislati-

va e coatliva, suprcma e indipendente su tutti i fedeli? V. Dove e

scritto che la Chiesa e perpetua, indefettibile ed infallibile? VI. Do-

ve sta iscritto ehe non la Bibbia
,
ma I'auten.tico magistero della

Chiesa & la regola prossima e adequata di Fede? VII. Dove sta

scritto che la Chiesa Gattolica romana e la sola vera Chiesa di Gesu

Cristo? VIII. Dove sta scritto ehe fuori della CMesa cattolica romana

non puo trovarsi salvezza ?

Chi non vede che sopra di questi punti si versa sostanzialmente

tutta intera la quistione de' Protestant! co' Cattolici
;
e che una volta

che quelli sieno, coiraulorila delle Scritture, risoluti favorevolmente

per la Chiesa caltolica , per cio solo van risolute le rimanenti con-

troversie, ne altro resta al dissidente, salvo che di soggiogare do-

cilmente I'intellello alie decision! della Chiesa? Or ecco il buon ser-

vigio che il Cercia ha reso a coloro, i quali non hanno attiludine ov-

vero agio di studiare ne' piu Innghi e piu astrusi apologist] della

Religione ,
e ne' piu brevi non troverebbero forse tUo il nerbo, la

sodezza e la evidenza della dimostrazione : ha scelte le quistioni piu

capital! : le ha disposte di maniera che
,
assodata la prima ,

fosse

questa un mezzo termine di dimostrazione della seconda , e cosi via

via : ha condotta 1'argomentazione con piena evidenza e sempre ser-

rata, sempre crescenle di efficacia c di forza
,

insino alle ultime

conseguenze.

Un altro pregio di questo libro sono le Osservazioni, che 1'Autore

soggiugne dopo ciascuno arlicolo
;
le quali senza turbare per nulla o

frastagliare il processo cosi chiuso e compatto della dimostrazione

diretta, la riconfermano e rassodano mirabilmente colle prove indi-

rette. E sono esse avvertenze o notazioni storico-critiche sopra 1'er-

rore contrario a quella verita che ha conchiusa nell' arlicolo, schiari-

menti delle cagioni che partorirono quell' errore, o delle tristi conse-

guenze che ne fluirono, risposle alle calunnie de'Protestanti, scopri-

menli delle fallacie e delle male arti di ogni sorte
,
onde sempre le

sette, per mancanza di buoni argomenti, han puntellati gli errori.
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Forse i nostri leltori amerebbero che noi
, secondo il solito

, pro-

ducessimo qui alcun pezzo di questa bella operetta, che essi vorreb-

feero godere, come per assaggio di tutto il resto. Ma noi nol faremo
;

nol faremo per quella stessa ragione, per la quale lo lodiamo, che

e di avere
,
con facilita e forza

,
con chiarezza e brevita, avvicinate

alle menii anche dei rozzi e fatte ad essi, per cosi dire, palpabili le

dimostrazioni teologiche piu gravi e piu rilevanti. Or quale concetto

oe potrebbero somminislrare alcuni pezzi quinci e quindi divelti
,

se non di cosa poco piu che comune cd ordinaria? Meglio e che

iioi invitiamo i nostri lettori a procacciarsi un libro di si picciola

tfiiole, e che poco potra incomodai'e le loro borse. Studiandolo con

:atlenzione alquanti di
,
e sieno anchc disusati alle scienze sacre

,
ne

sapranno ,
inloruo la quislione della vera Chiesa, quanto e necessa-

-rio per lulelare la loro fede, e far morire la bestemmia sulle labbra

-de' predicant! da circolo e da caffe. II quale nostro \oto peraltro

e slato in gran parte prevenulo dal buon senso dei caltolici. Imper-

fCiocche ci \ien notizia che
,
nel breve tempo che e trascorso fra il

/primo inviamenlo del libro speditoci dal chiaro Autore. e la opportu-

aiita, che poi abbiam dovuto cercare, di darne iuogo alia rivisia per

entro i nostri quaderni ,
la prima edizione si e tulla esaurita. Sicche

questa che annunziamo e la seconda , piu elegante di quell' altra
,
e

msgUorala noiabilmente dall' Autore.
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STATI PONTIFICII 1. Indir'izzi e Letter^ dei Vescovi della provincia di Firenze r

di lesi, di Alghero, di Acerra e deU'episcopalo napolitano 2. Partenza

di S. M. la Regina vedova di Napoli 3. Morte del Conte Statella 4.

Dissertazioni lette all'Accademla di Religione cattolica 5. Come il Go-

verno usurpatore promove 1'industria nelle Romagne ,
nelle Marche e

nell'Umbria
; goffaggini d'un diplomatico inglese 6. Nuova mentita alle

favole del prete Isaia.

1 . A sfogo della rabbia onde furono compresi i nemici della Santa Sede,

pel mirabile consentiraento dell' Episcopate cattolico nel bandire e soste-

nere
, coll' Indirizzo del 9 Giugno ; le ragioni della sovranita temporale

del Somrao Pontefice
,
un branco di settarii compile e fece approvare

dalla Camera dei Deputati di Torino quel certo Indirizzo al Re di Pie-

raonte
, pel quale si ribadivano le pretensioni a trasferire nella Capitale

del mondo cattolico la Sede del Governo rivoluzionario, che ora padro-

neggia quasi tutti gli Stati italiani. Per menomare 1'autorita di quel

grande alto episcopate ,
non si ebbe onta di ricorrere ai piu goffi argo-

menti
,
tra i quali allegavasi pure che i Vescovi in gran parte erano stra-

nieriall'Italia. Dov'e manifesta la slealta di chi intendeva con cio ad insi-

nuare che i Yescovi italiani o fossero capaci di nutrire altri sentimenti, o,

potendo venire a Roma, se ne fossero liberamente astenuti. Ma
,
la Dio

merce, queste calunnie tornarono in capo a chi le avea studiate
;
e quasi

tutti i Vescovi italiani hanno oggimai per le stampe fatto manifesto, che

essi, in quanto ai diritti della Santa Sede, tengono per fermo cio che fu

ISerie V, vol. Ill, fate. 297. 23 26 Luglio 1862
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tante volte sentenziato da Pio IX e proclamato dai Yescovi present! m
Roma per la Pentecoste , e che ancor essi sarebbero stati qui per conso-

lare col loro suffragio il Santo Padre, se la prepotenza del Governo usur-

pa tore non li avesse impediti. Di che i nostri lettori ebbero convincente

dimostrazione negli Indirizzi e nelle Lettere che nei precedent! quaderni
abbiamo citato

;
e in quelle che verremo registrando.

Difatto i Yescovi della Provincia eeclesiastica di Firenze
,

a' quali si

uni il Vescoyo di Cortona, fin dal 29 Maggio aveano tirmato un Indirizzo

al Santo Padre, pubblicato poi dall' Armonia N. 162
;
nel quale ,

toccato

dello stupendo spettacolo che s' apprestava pel di della Pentecoste
,
cosi

sfogavano il loro rammarico di no'n potervi partecipare. Non vi sfuggira,

lo sappiamo, il mesto pensiero, che yuoti sono i post! della maggior parte

di coloro, che per ispeciali attinenze sono piu prossimi e piu strettamente

obbligati a Voi e a codesta Santa Sede Apostolica ,
e ai quali in tempi

migliori veniva sopra gli altri piu agevole c consueto di partecipare al

gaudio di cosiffatta solennita. Si
, pur troppo noi yi mancheremo

,
e con

noi quasi tutti i confratelli d'ltalia
; quelli almeno, cui la persecuzione dei

tristi non giunse ancora a cacciare dalle loro sedi e a condannare alia li-

berta dell' esilio. Se noi y' ayessimo a dire
,

o Santita
, quanto ci costi

all' aniraa d' essere impediti da questa commie e domestica festa
,
nulla

sarebbe mai troppo, ne le parole agg'uagliar potrebbero a gran pezza la

passione del cuore. E se"V.oi, Beatissimo Padre
,

ci ayeste posto coman-

damento di recarci in questa congiuntura appresso di VOL, oh! siate cer-

to che nessuno, la raerce di Dio, ayrebbe fallito al deiiito e desio d'ob-

bedirvi
;
e non consigli di prudenza carnale, non minacce, non mali pre-

sent! o futuri sarebbero stati bastanti a trattenerci. Imperoc^he nostra

gloria e nostro yanto'egli e d' essere un' anima sola
,
e un solo cuore con

Voi
,

cui Gesii Cristo in questi tempi fortunosi i daya benignamente a

Capo della sua Chiesa qui in terra, e a centro e a cemento saldissimi di

unita
;
e di null' altro siamo piu solleciti, che di tener tisso lo sguardo in

Yoi, come nella faccia di yaloroso piloia, aitenti che yoglia, che accenni,
che contrassegno dia, e dove additi d' indirizzare la prora. Ma dacche
non solo non aggiungeste aH'invito il comando, ma, prevedendo in tanta

tristizia d' uomini e di tempi gli ostacoli all' effettuazione del vostro e
nostro desiderio, ci accennaste di fame, ove uopo fosse

, con Yoi il sa-

criiizio, deliberammo ecc. . .
... E conchiudono implorando dal Beatis-

siaio Padre che in quel giorno voglia ricordarsi dei tigli per la forz.ata

assenza dalla paterna casa sconsolati ed afflitti
;

. e far scendere ancora

sopra di essi la rugiada delle celesti grazie con 1' apostolica benedizione.

Seguono le lirme. f Gioacchino
,
Arcivescovo di Firenze i Giusep-

pe, Vescovo di Colle f Giuseppe, Yescovo di S. Sepolcro f Mar-

no, Yescovo di Modigliana -1- Francesco Maria, Yescovo di S. Miniato

f Felieiano, Yescovo di Cortona. Firenze, il 29 maggio 1862, giorno-
tlella gloriosa ascensione al Cielo di N. S. G. G.
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Con somiglianti e grayissime parole ayea, fin dal 15 Maggio, coa

lettera latina pubblicata dalYArmonia del 3 Giugno, manifestato il dolore

di patire cosi iniqua yiolenza, 1' Emo Cardinale Morichini Vescoyo di lesi.

Scrivendo al Card. Prefetto della Congregazione del Concilio ,
cosi egli

si protestaya. Nihil mihi optabilius , quam me ad tantam celebritatem

consociari, Beatissimo Patri Nostro obsequium et obedientiam praebere,

ac sacra Apostolorum limina yenerari. Ut tamen, ex ipsa Eminentiae

Tuae sententia, haec prudenter fieri possent, ob tantam temporum acer-

bitatem, ea duxi praemittenda, quae yiam sternerent ad optatum finem

assequendum , quin episcopalis libertas, ac sacri Principis dignitas ali-

quid detrimenti pateretur. At yero tandem summo moerore comperii,

quod iam nunc omnibus notum est, jnaiori yi omnino mihi impediri ro-

manum iter, pium ac desideratissimum. Haud equidem putarem, ob bre-

yem absentiam, quid damni carissimo Aesino Gregi fore adventurum.

Etenirn dilectissimi Cleri meiyirtutem, praesertim firmitatem, iam satis

superque perspectam habui. Quin et Cleri et populi meae dioeceseos

Riagna est pietas in Deum, amor atque obsequium in Sum-mum Pontifi-

cem, et in suum Episcopum benevolentia ac obseryantia; i taut. non

solura Romam mihi accedenti non ipsi adyersarentur, yerum etiam ferunt

aegerrime Ecclesiae ac sacrorum Antistitum libertatem noyis in dies

magis magisque yinculis ligari atque obstringi. Itaque a yeritate omnino

absonum esset, si ex hac parte impedimenta oriri dicerenlur. IgiturTibi,

Eminentissime Domine, facile persuasum erit, quo dolore affligar ex eo,

quod cogar inyitus valedicere tanto ac tain raro Purpuratorum Patrum

t universi pene orbis Episcoporum consensui, qui ibrsitan toto meae
yitae tempore nunquam amplius obveniet. Quam cuperem Romae yidere

t cominus alloqui tot Yenerabiles Pastores, sanctitate et doctrina insi-

gnes, in Ecclesiae libertate ac iuribus custodiendis strenuos, atque in

catholica unitate seryanda arctissime coniunctos ! Obstupescent profecto
catholici omnes, ac posteri yix credent, quum Romanus Pontifex Anti-

stitum fere omnium corona circumcingeretur, eos tantum desiderari, qui,
illi loco proximiores atque, ex instituto maiorum, primi solebant acciri,

t arceri ab iis qui, qualibet inspecta ratione, minus debuissent.

Anche il Yescoyo d'Alghero in Sardegna scrisse, sotto il 18 Mag-
gio, una leltera al Card. Prefetto della Congregazione del Concilio, per

^sporre gli stessi desiderii, gli'stessi sensi di deyozione al Santo Padre,
e lo stesso rammarico di non potere di presenza in Roma mostrarsi

strettamente unito al Sommo Pontetice coi yincoli d'inalterabile attac-

camcnto, di fedelta e di concordia. "Ma piu distesamente e con mag-
giore solennita 1' Episcopate napolitano si dichiaro al cospetto del mondo
con un caldissimo Indirizzo iii Yescovi radunati in Roma

;
il quale yenne

pubblicato per intero ne\V Armonia del 10 Luglio, con le firme dei ses-

santa Pastori, che in esso e deplorano la tristissima condizione di cose
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onde la Chiesa e tribolata, e nella concordia dell' Episcopate cattolico

scorgono un pegno del trionfi che Dio le tiene in serbo dopo la lotta.

Da questa intima unione fra 1' Episcopato e il Sommo Pontetice il

Yescovo di Acerra, in un suo bellissimo Indirizzo al Santo Padre, sotto

il di primo di Luglio, trasse argoraento ad esaltare la maravigliosa forza

che 1' unita della fede fa vigoreggiare nella Chiesa, per mantenere il-

libate le sane dottrine e sfolgorare gli errori che la tristizia dei tempi
va seminando. Quindi cosi si protesto. Quae cum ita sint, in Te,

Beatissime Pater, meos humillime deiigens oculos, cum successore

Piscatoris per hasce litteras loquor, et ipsius Petri cathedrae firinitate

fidei vel ego, cum venerabilihus Fratribus in calholico apostolatu Epi-

scopis consociatus, quorum una'Tecum, eademque in fide et charitate,

ubique terrarum vox personuit, sermones Tuos, eo quo par est obse-

quio excipiens, plcnumque iisdem adsensum renovans, {idem, subie-

ctionem
,
et obedientiam

'

Tibi et mfallibili Romanae Cathedrae vene-

rabundus profiteor. Hinc grassantes errores, quos Tui oris maiestate

reprobasti , proscripsisti atque damnasti, vel ego detestor, proscribo el

damno
; iteraque sacrilegia in Ecclesiam

, Tuamque Scdem sanctam

apostolicam, nee non in Fratres Episcopos, virgines Deo dicatas templa
Dei viventis, aliaquc sacra commissa, aeque proscribo et damno. f lo-

SEPII Episcopus Acerranensis .

Abbiamo partitamente indicate queste dichiarazioni de'Vescovid'Italia

perche fosse ben palese ai nostri lettori 1'inanita, la stoltezza c 1'impuden-
za dei settarii accolti in Torino, quando osavano di mettere in non cale

i suffragi de' Yescovi non italiani
,
come se i Yescovi italiani potessero

dissentire da quelli, o fossero meno ardenti, men fermi, meno generosi

sprezzatori d'ogni pericolo per la difesa della piii giusta fra le cause, che

e la causa della Chiesa e del Vicario di Gesu Cristo, iniquamente oppu-

gnata dai potenti del secolo. Intorno al quale argomento, ed a proposito
di certe favole divulgate dal giornale francese La Patrie, fu stampata
nel Giornale di Roma del 22 Luglio la seguente nota. Mentre leggiamo
con vera compassione le menzognere assertive di certi giornali e di taluni

troppo noti faccendieri
,
intorno la pretesa coazione subita dai

Yescovi^
qui in Roma nel sottoscrivere 1' Indirizzo al S. Padre, ci gode 1'animo

nel poter annunziare, con certezza
,
come da tutte le parti del mondo

giungono ogni giorno lettere di que'Yesco^i che, impediti da giusti mo-
tivi di condursi in questa capitale dell'orbe cattolico, aderiscono piena-
mente e spontaneamente, lun'gi percio da coazioni

,
all'Atto medesimo.

Parimenli dall' Italia vengono altri Indirizzi de' Cleri delle diverse Dio-

cesi
; ma, se a suo tempo pubblichercmo quelli de' Yescovi, ci faremo un

divieto di pubblicare quelli de' Cleri, per non esporli agli atti tirannici di

coloro, che ipocritamente promettono liberta alia Chiesa.

2. Nella mattina del giorno 14 di Luglio S. M. Maria Teresa Regina
vedova di Napoli, con un principe ed una principessa suoi figli, in istretto
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incognito partiva da Roma, e imbarcavasi a Civitavecchia sopra una nave

spagnuola alia volta di Marsiglia e della Svizzera.

3. Nella Ten. Chiesa di S. Maria d'ltri, dei Sicilian!, sono state cele-

brate, nella mattina del giorno 12 Luglio, 1'esequie del conte Giuseppe

Statella, dei Principi del Cassaro, passato aH'eternita, munito dei con-

forti della nostra santissima Religione, alle ore 6 e mezzo antimeridiane

del trascorso mercoledi 9 di questo mese. La religiosa funebre cerimonia

si e compitita con molta pompa, e la Messa e stata pontificata dall'Imo e

Ruio Monsignor Gallo, Arcivescovo di Patrasso, che ha fatto quindi le

assoluzioni snl cadavere. D. Giuseppe Statella era nato a Palermo nel

1788, da D. Francesco Principe del Cassaro e Donna Felicia dei Prin-

cipi Naselli. Entrato giovanissimo nella milizia, sail in essa al grado di

Luogotenente Generale. Fu aiutante di Campo del Generale Nugent,

quindi Cavaliere di compagnia di S. A. R. che fu poi S. M. Ferdina.n-

do II e suo Uffiziale di ordinanza
; .da ultimo Maggiordomo Maggiore di

S. M. la Regina yedova di Napoli. Uomo di specchiata virtu e d'illibata

religione, ha compito gloriosamente la sua camera mortale nell' esercizio

piii bello di fedelta al proprio Sovrano, cui segui costante nei pericoli

della guerra e nei dolori deir esilio. I Duchi Caetani hanno offerto il

loro sepolcro gentilizio nella chiesa di S. Pudenziana per tumulare il

cadavere dell' illustre defonto.

4. Nella tornata tenuta giovedi 15 di Maggio, dall' Accademia di Re-

ligione Cattolica, il signor Conte Commendatore Raldassare Capogrossi
Guarna tratto dell' Influenza del Cristianesimo sulla Economia Politico,.

II disserente, dopo aver esposti a tratti rapidissimi gli errori dei popoli

dell'antichita, ed in ispecie dei romani, in economia politica, li voile con-

futati con ogni maniera di ragioni, dimostraffdo che buoni sistemi non

possono esistere dove le verita della Religione non hanno impero. Quin-
di gli si apri il campo a richiamare alia memoria degli ascoltanti, e rac-

cogliere come in uri sol quadro, i fatti principal! che hanno consacrato la

esistenza del cristianesimo e i beneficii da esso recati all'umanita. Passo

in rassegna i solenni principii eminentemente umanitarii, lagerarchia cat-

tolica documento luminoso della distribuzione del potere, 1' influenza re-

ligiosa che abbraccia 1'esistenza intiera dell' uomo, la istituzione dei mo-
nasteri dove lo studio venne rischiarato alia luce della face della feder

la educazione informala alia scuola del Vangelo, la pubblica e privata
carita che apre i tesori a favore della indigenza, il miglioramento delFe

classi operaie, onde la differenza fra il lavoro materialista e il lavoro

cristiano
;
e quest! furono tutti argomenti per segnalare i vantaggi dei

quali siamo debitori alia Chiesa cattplica. E cOsi, invocando nello stes-

so tempo la filosofia e la storia
,
e tenendo d'una mano ferma la ban-

diera della fede e della scienza, ravvicino le grandi verita dommatiche
e morali; e, dimostrando che il solo cristianesimo fu capace di costituire

definitivamente la economia politica, conchiuse, che le condizioni del
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progresso materiale non si trovano pienamente effettuate che nelle so-

cieta le quali rispettaao le leggi e seguono le ispirazioni del cristia-

nesimo.

Nella seguente del 30 Maggio , Monsignor Eduardo Manning, Proto-

notario Apostolico e Prevosto della Metropolitana di Westminster, tolse

ad argomento : Le relazioni dell' Inghilterra col Cristianesimo e con la

Chiesa cattolica. 11 Disserente, prernesso un breve ragguaglio della fon-

dazione e del consolanti progress! di un'accademia di Religione catto-

lica figliale della roraana nella Diocesi di Westminster, saviamente pose

per punto di partenza della sua trattazione il principio : che le relazioni

di qualsivoglia nazione verso il cristianesimo e il cattolicismo debbono

misurarsi dalle sue relazioni con la Cbiesa di Homa, centro e sorgente

della vita cattolica e cristiana. al mondo universo. Esposta quindi la na-

tura della riforma, cbe e la negazione della Chiesa, la distruzione di ogni

nozione di Chiesa, distruzione che essa raggiugne con le infinite forme

di eresiee di avversantisi opinion!, che in essa necessariamente producon-
si e prodoltesi vi rimangono ;

contrariamente a cio che accade nella cat-

tolica Chiesa che, come corpo vivo espelle da se tutti i morbosi umori del-

1'errore; e presa cosi occasione di trattare peculiarmente delle due recen-

ti scuole di opinione, la scuola di Oxford e la razionalistica, delle quali

accenno la grande influenza sul prcsente stato d' Inghilterra; dimostro

come dalla collisione con la S. Sedc avessero origine la prima apostasia

di questa nazione dalle dottrine della fede
,
e i suoi ulterior! passi nella

via dell'errore. Tre volte, esso disse, e stata 1' Inghilterra in lotta con

3a S. Sede e tre volte, come per rimbalzo, ne ha riportati danni sem-

pre maggiori. Rimbalzo della prima collisione sotto Enrico VIII, furono

gli errori deH'anglicanism*; rimbalzo della seconda collisione, sotto Eli-

sabetta, le molteplici manifestazioni degl'interni suoi seism!
;
rimbalzo del-

la terza, sotto Giacomo II, fu un protestantismo latitudinario. II presente

periodo, soggiunse essere periodo di nuova collisione contro la Gerarchia

ristabilita, e di nuovo rimbalzo nella incredulita razionalistica: la quistio-

ne quindi delle credenze religiose in Inghilterra essere oggi ridotta alia

sua ultima analisi: o Razionalismo, o. Roma.

Delineate questo quadro generale delle odierne relazioni d' Inghilterra
col cristianesimo e con la Chiesa cattolica, venne a parlarne nei partico-
lari

,
ossia rispetto alle varie classi del popolo inglese. La politica del

Governo, disse essere 1'interna di mera indifferenza, 1'esterna di d^ciso

odio contro la Chiesa cattolica e rappresentante la mera s.ocieta naturale

spoglia di ogni carattere religioso: nei nobili, nella classe media, nei

dotti continuar sempre le perdite, erari essere i progress! del cattolicismo.

Questa fosca dipintura, soggiunse, 'non dovere atterfir Tanimo dei catto-

lici; moke e grand! cagioni avervi in Inghilterra di belle speranze. Que-
ste essere 1'opera delle conversioni divenuta oggi sistematica; il cambia-
mento della pubblica opinione fattasi sfavorevole al Protestantesimo

;
lo
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stato di umiliazione a cui si e ridotta la controversia protestante;l'espli-
camento prodigioso della letteratura cattolica

;
il mutamento avvenuto

nella societa inglese dopo 1' abolizione delle leggi penali; e da ultimo la

dolce indole del basso popolo inglese, che si conserva quale ai tempi di

S. Gregorio Magno e che e la base su cui dovra ih breye largamente ri-

parare la cattolica Chiesa : per ottenere il trionfo della quale e stato prov-
yidenziale consiglio 1' avere manifestamente Festaurata la gerarcbra, la

quale, influendo col suo espansiyo organismo su tutta 1' estensione della

yita sociale d'lnghilterra, riuscira ad abbattere lo spirito anticattolito ed

anticristiano del suo goyerno e del suo politico organismo. Dipinto cosi

secondole umane prevideoze il glorioso avyenire della Gerarchia di Pio IX

sulla moltitudine del popolo inglese, che gia puo dirsi
,
in praeparatione

cordis, cattolica, pose fine al suo importantissimo discorso con una feryi-

da e commoyente aspirazione per la conyersione della sua patria, della

quale la piu sicura arra disse essere riposta nella misericordia di quel

Dio, che mosso dalla continua intercessione dei santi e martiri dlnghilter-

ra e della Regina dei martiri e dei santi, puo con istantaneo e inaspetta-

to mutamento, came fu quello della conversione della Roma pagana, far

risorgere al regno della sua grazia 1'antica isola de' santi.

Nella terza poi 'delle mentoyate adiinanze, alii 5 di Giugno, Monsignor
Lodovico Jacobini, Prelato Domestico e Caaonico dell' Arcibasilica Late-

ranense , fece tema alia dissertazione.: La ricchezza sociale secondo la

dottnna cattolica
,. dirigendo il suo ragionamento a dimostrare come la

dottrina cattolica, proponendo la ricchezza qual semplice mezzo di so-

stentamento e di ragioneyale operare, porga la yera idea della medesima ;

subordinandola all'ordine morale ed ayvivandola coi principii di espia-

zione e di carita, ne diriga e moderi lo syiluppo e la ripartizione ;
in-

culcando la poyerta e il distacco
,
non arresta il benessere

,
ma questo

promuoye, custodisce e purifica; mentre, per contrario, il sensualismo

economico facendo della ricchezza un fine
,
ne falsa interamente il con-

cetto; collocando in essa.il precipuo bene di un popolo, ne esagera inde-

finitamente lo syiluppo e ne perturba la distribuzione; promoyendo la

passione della stessa ricchezza con bisogni fittizii e desiderii che non

ponno yenir satoliati, la travolge e la rallenta.

Gi.riesce poi difficile il dare un sunto, e molto piu un' analisi della dotta

dissertazione letta dall' Illmo Monsig. Nardi, Uditore della Ruota Romana
nella tornata dei 1.2 Giugno dell'Accademia di Religione GattoUca, intor-

no ai famosi. principii dell' 89
, perche in poco raccolse 1' egregk) disse-

rente quanto di meglio su di essi potea dirsi, per farli apprezzare'nel loro

vero lume. Fu egli compatto, in ogni periodo racchiuse una sentenza
,
e

die colpi maestri in rileyare nello stesso proemio, che precede a tali arti-

coli, lo spirito che gl'informa, yileggiatore anzi che no della yera religione

e pieno di confidenza nella sapienza umana che li detto. Passo quindi
in riyista 1'un dopo 1'altro i singoli articoli, dei quali fe cono&cere o la
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iusussistenza, o I'ambiguita, o la malvagita. Si piacque in peculiar modo

di fermarsi intorno agli articoli che hanno per obbietto la liberta della

coscienza in materia di religione, la liberta della stampa, la liberta de'

culti, la decantata uguaglianza di tutti gli uomini, la sovranita popolare,

il diritto di rivolta. Con quell' occhio sagace e penetrante che gli e pro-

prio, 1' egregio disserente gli approfondi e ne fe conoscere degli uni 1'as-

surdita, degli altri 1'ingiustizia, di tutti la falsita. A fil di logica dimo-

stro quanto sieno perniciosi cotai principii all' umano consorzio nella

lor pfatica applicazione. Invoco la sperienza in appoggio di sue affer-

mazioni, tino a non lasciare uscita veruna agli ammiratori e caldi par-

tigiani del politico sisterna che dai detti principii dimana. Per ultimo

inferi la necessita assoluta del doversi porre ,
a base e fondaraento

di qualsivoglia saggia ed utile legislazione ,
Dio ed il cattolico insegna-

mento
,
che infrena le passioni de' malvagi ,

che spinge al bene sociale

e lo promoye sotto ogni rispetto ,
non solo negativamente ,

ma positiva-

mente eziandio; il quale mentre ha per fine ultimo la felicita celeste,

non perde di vista gFinteressi materiali e conduce altresi alia terrena fe-

licita. Ci giova sperare che 1'illustre disserente non vorra defraudare il

pubblico di queslo suo prezioso layoro col licenziarlo alia stampa ,
ed

ognuno potra essere in grado di apprezzare que' yen che in esso si con-

tengono.

Nel di 3 di Luglio il Riiio P. D. Giambattista Pitra, Monaco Bene-

dctlino, Consultore della S. Congregazione speciale di Propaganda per

gli Affari del Rito Orientale, essendosi proposto di ragionare sulla rile-

vanza della Innografia della Chiesa Greca, stabili da principio, in che la

medesima consista, e quindi dimostro quanto efficacemente quella poe-

sia, yestita di forma sillabica, abbia contribuito a dare stabilita alia fede

nei popoli di rito greco, e a diminuire i danni che lo scisma e la eresia

hanno tentato di produrre fra di essi.

Nella adunanza del 17 Luglio il Rev. P.Mauro da Perugia, Segretario

generale dei Minori Cappuccini, lesse un ragionamento in cui parlo del-

I'opera del Clero cattolico nella istituzione della gioventii. II Disserente,
'

dopo ayere esposto in un quadro la condizione lagrimeyole che ban fatta

alia istituzione della gioventu coloro, i quali ne yollero sbandeggiato il

clero, miro a confutare le speciose ragioni che questi infausti riformatori

sogliono recare in mezzo a sostenere i proprii paradossi. Colla storia alia

mano dimostro che i beni venuti alia societa, sia riguardo alia religione,

sia riguardo al bcnessere civile, quando e dove la istituzione della gio-

ventu era al clero contidata, non iurono e non polerono esser raggiunti
in alcun modo allorche la medesima venne ad esso sottratta. Risalendo

poi da questi fatti alle cagioni che li produssero, mostro come le doti di

un vero e perfetto istitutore, capace di addottrinare 1' intelletto ed infor-

mareil cuore, si riuniscano comunemente negli uomini del clero, nonmai
o raramente in que!li del laicato.
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8. V'ha degli scempiali assai, die ancor presentemente ingoiano a boc-

ca spalancata le smargiassate dei rivoluzionarii intorno alle beatitudini

d'ogni genere, che per opera loro verranno all'Italia, sia pure che a costo

di qualche temporanea oft'esa a ragioni di giustizia verso i particolari; di

che gli seiocchi si riducono facilraente a dire : doversi tanto bene compe-
rare con qualche sacrifizio, e vi si acconciano di buon grado. Or vegga-
no costoro come, per cagione d'esempio, il nuovo regno d'ltalia promova
1'industria nelle province rubate agli Stati della Chiesa. Quivi i fabbrican-

ti di tessuti di lana erano incoraggiati alle migliorie con premii decretati

dal Governo Pontificio. II sig. Pepoli, che alcimi anni indietro ammuc-

chiava ealiinnie sopra calunnie per provare che il Governo pontificio

osteggiava il bene dell'industria e del commercio, ora scopri che codesti

premii ai fabbricanti erano inutili ed onerosi all'erario. Sorse pertanto

nella camera dei Deputati di Torino, nella tornata del 5 Luglio, e con 1'au-

torita di Ministro per 1'agricoltura e il commercio, disse queste poche pa-

.role: Vorrei pregare la Camera di discutere subito, non credendo che

possa^dar hiogo a controversia, la legge portata aH'ordine del giorno, cir-

ca 1'abrogazione delle leggi che accordavano premii ai fabbricanti di tes-

suti in lana nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria. lo desidero che

la si possa votare subito, perche, come diceva 1'altro giorno, si tratta di

fare una economia di 8 o 9 mila franchi al mese. E una spesa, come la

Camera vede, affatto inutile, e se la Camera potesse votar subito questa

legge, le sarei molto grato. (Atti ufficiali, N. t!7 p. 2774.) Queste

poche parole bastarono a vincere il partito, e la Camera a pieni voti ap-

provo 1' articolo unico d'una legge, che dice cosi. Le leggi pontificie

che istituirono preraii in favore dei fabbricanti di drappi in lana nell'Um-

bria, nelle Marche e nelle Romagne, sono abrogate.

E poiche toccammo dei vantaggi recati dalla rivoluzione a quelle pro-

vince, non sappiamo davvero con qual nome debbasi qualificare una let-

tera scritta sotto il di 8 Maggio dal sig. James Hudson
,
Ministro inglese

presso il Governo di Torino, a Lord Russell, e ristampata dal Debats del

15 Luglio. In essa codesto diplomatico descrive le province rubate alia

Chiesa come un paese di ineffabili delizie, divenuto tale dacche fu sottratto

al Governo pontificio; e per contro rappresenta Roma e le province che

rimangono in potere del Papa, come squallidi deserti e mucchi di rovine,

di che reca la colpa al solo Governo. Solo un diplomatico inglese a ser-

vigk) della rivoluzione mazziniana potea essere capace d' inventare tante

sciocchezze e tante calunnie, quante ha saputo condensarne in due pagine

quel Messere, scrivendo-ad un padrone nelle cui vene, invece di sangue,

puo dirsi che corre 1' odio al Papato. Di che recheremo in prova, in que-
sto quaderno, alcuni documenti rispetto alia Quistione romang,.

6. Abbiam narrato nel vol. II di questa Serie, a pag. 102 e seg., le

prette imposture, con cui un prete Isaia, dopo ricevuto lo sfratto da Ro-

ma, dove era mezzano a ribalderie rivoluzionarie, incastello un romanzo,
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per far Credere che il Cavour, coll'opera di un tal Bozino piemontese, e

d'un Aguglia napolitano, avesse condotto berve innanzi certe pratiche

d'accordi col Card. Segretario di Stato, affine di averlo, a prezzo d' orO,

complice d'un tradimento alia Santa Sede. Ivi riferimmo la nota ujfda\e
con cui si smentivano quelle assurde menzogne ;

ed a pag. 615 recammo

pure un'altrawota nfficiale, con cui tornavasi a smentire la stessa favola,

rimpiastricciata da un napolitano snlla Gazzettadi Milano. Oreccofinal-

inente che il tristo calunniatore trova 1'obbrobrio, che si merita, in una pub-
blica testimonianza di qnello stesso Omero Bozino, a cui egli attribuiva

tanta parte di quelle iramaginarie pratiche fra il Cavour ed il Card. An-

tonelli. Leggesi nel Giornale di Roma N> 142 la seguente lettera. Pa-

rigi, ill7Giugno 1862. Hotel Ifeurice Rue de Rivoli. Illmo sig. Direttore

del Giornale Ufficiale di Roma : Alcuni scritti venuti di recente alia luce

pubblicarono al mio riguardo fatti poco esatti ed anche erronei.In omag-
gio al vero deggio dichiarare, che lungo la mia dimora in Roma, nelprin-

cipio del 1861, non conobbi di persona 1'onorevole Cay. Salvador Agu-
glia ;

non sollecitai, ne ebbi mai 1'onore di essere presentato aU'Eminen-

tissimo Antbnelli, Cardinale di Stato
; che, vissuto ognora straniero alia

Dinlomazia, private e non politiche faccende mi conducevano a Roma
;

ed inline, che non tengo in pronto alcuna pubblicazione, la quale valer

possa a conferma di circostanze da me ignorate. Yoglia, sig. Direttore,

essermi cortese di rendere di pubblica ragione queste mie poche linee, e

ne abbia le mie sentite grazie. Delia S. Y. lllma Devmo Serv. Bozino

Omcro di Vercelli. Ecco come restano fmalniente svergognati i falsarii.

Avviso ai confratelli deirisaia.

REGNO DELLE DUE SICILIE 1. Invettive del Garibaldi cont'ro ^Napoleone III; ec-

citamenti a rinnov^re i Vespri Siciliani 2. Lettera di Mnrat per 1'auto-

nomia del NapoliLani 3 k S;ato delle career! aNapoli; lettera del De
Christen 4. Come si rlspetti la liberta delle opinioni; discOrso di Aga-
tino Longo S. Arrive del priricipi di Piemonte a Napoli ; entusiasmo

del popolo 6. AiTolamenti per una spedizione; bando del Pallavicino.

1. Accennammo nel precedente quaderno alle pazze cose che il Gari-

baldi, piombato di repente a Palermo, veniva dicendo dai balconi e in mez-
zo a'.conviti, per infiammare iMazziniani di Sicilia a farla ftnita presto, e

mettere loro in pugno le armi, non sai bene se a redimersi dai piemonte-
si, o a muovere con loro contro Roma e Venezia. Gli applausi de'suoi

aderenti gli fecero salire i fumi al cervello COST che, perduto ogni ritegno,
fini col vuotare un sacco di furiose contumelie contro 1'Imperatore de'fran-

cesi e contro la Francia. Questo non dee fare punto meraviglia, poiche la

storia insegna che di questa moneta sogliono i settarii ricambiare i rice-

vuti servigi. Ma giovera che i nostri lettori veggano cogli occhi loro a

quali estremi gia siano spinte le cose della fazione trueulenta ,
che pre-

tende redimere 1' Italia. II Garibaldi vuol rinnovati i Vesperi Siciliani e
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designa apertamente agli stiletti de'sicarii la persona di Napoleone HI e i

suoi soldati. Varie sue parlate, raccolte dai giornali di Palermo, sono rife-

rite nel Diritto del 7 Luglio, enell'lrmom'fldi Torino, N. 158. Ma una di

codeste filippiche, proferita da lui nel di 8 Luglio al Foro Italico, mentre,

avendo al tianco il Prefetto di Palermo sig. Pallavicino, assisteva ad una

rassegna di Guardia nazionale
, sorpasso in atrocita tulte le precedent.

Cio che in essa y'era di piu infame contro Napoleone III leggesi regi-

strato negli Atti ufpciali del Parlamento torinese, e pel resto e veramente

degna d'essere riferita a yerbo, affinche a niuno rimanga dubbio sopra

la tempera di codesto Generale del Re di Pieinonte, a cui la pieta di certi

potentati cattolici edi certi diplomaticpyorrebbe confidare la indipenden-

za la liberta del Santo Padre, la difesa della religione, e la capitale del

mondo cattolico.

Eccola pertanto, quale fu stampata da\YOpinions di Torino, num. 191.

Popolo di Palermo. Le vostre aspirazioni sono le aspirazioni di tutta

la penisola. Tutti gli italiani siano concordi in im solo volere
,
la unita

della patria. Ma non parole , fatti; e proteste, non seritte
,
di un popolo

forte, che yuole liberare i fratelli cbe gemono coi ceppi ai piedi. II padro-
ne della Francia ,

il traditore del 2 dicembre
,
colui cbe verso il sangue

dei fratelli di Parigi, sotto il pretesto di tutelare la persona del Papa, di

Uitelare fe religione, il cattolicismo, occupa Roma. Menzogna, menzogna!

Egli e mosso da libidine, da rapina ,
da s,ete infame d' impero , egli e il

primo che alimenta il brigantaggio. ^Popolo del Yespro, popolo del I860,

bisogna, e necessario che Napoleone sgombri Roma. Se e necessario- si

faccia un nuovo Vespro. Ogni cittadino, a cui sta in cuore la emancipa-
zione della patria, si prepari un ferro. Forti e compatti noi potremo
combattere e yincere le piu grandi potenze. II murattismo non sarebbe

in Italia cbe un proconsolato di Napoleone; il borbonismo lo conoscete :

egli indica la cuffia del silenzio, le persecuzioni ,
la carcerazione ... la

morte. II Re Papa, o il Papa Re
,
e la negazione dell'Italia. II goyerno

non e forte abbastanza per riscuotere il giogo della Francia. Bisogna che

il popolo colla sua compattezza, colla sua energia , lo appoggi. Mettiamo

nelle bilancie della diplomazia ferri arruotati
,

e la diplomazia allora ri-

spettera i nostri dritti , ci dara Roma e .Yenezia. II programma con cui

passammo il Ticino , con cui sbarcammo a Marsala
,
Italia e Vittorio

Emanuele, deve essere sempre il nostro programma: con esso andremo
a Roma e Yenezia. lo levero /' Italia da questa inerzia in cui giace;
io yerro con yoi, io-yi saro compagno neH'ultimalotta. lo torno a racco-

mandarvi la concordia, e necessario che si eviti la guerra intestina. Er-

rori ri' abbiamo fatti tutti. Tutti yogliamo 1' emancipazione d' Italia. Se

siamo discordi in qualche cosa, non monta, siamo tutti fratelli.

Cosi
,
mentre i Ministri del Goyerno piemontese yanno a gara co' De-

putati del Parlamento in professarsi obbligatissimi -a Napoleone III
,

il

Garibaldi arruota i pugnali che gli si deyono appuntare al petto ;
e men-
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tre in Torino non si cessa di ripetere che tutti
, quanti sono

,
i trionfi ot-

tenuti dalla rivoluzione italiana si devono in massiraa parte recare a me-

rito dell' Imperatore de' Francesi, che li riporto con le sue arrni e li ras-

sodo coi poderosi suoi ufficii diplomatici , il campione piii celebrato di

essa rivoluzione gli denunzia che o si tolga da Roma o si fara un nuovo

Vespero! Se questa non e una commedia di nuovo genere, e da pensare

che il Garibaldi sia invidioso della celebrita di Felice Orsini, e dei risul-

tati che tennero dietro al fatto del 14 Gennaio 1858.

2. Gravissima commozione eccitarono tali esorbitanze Garibalde-

sche a Parigi ed a Torino
;
di che diremo quanto basta discorrendo delle

cose degli Stati Sardi. Ma diede altresi di che pensare a molti il dime-

narsi che fa in Napoli il partito Murattiano, contro .di cui acerbissiraa-

mente inveiva da Palermo il Garibaldi
, giurando che due soli uomini

y'erano al raondo, incapaci di tradire i Siciliani : lo e Vittorio Emma-
nuele . Del resto, per lui , Murat era un despota ; e il Murattismo e il

cancro d' Italia perche vuole il Papa a Roma; e qui continuava con que-

ste parole: Debbo dirvi questo vero : 1'autocrata Napoleone, il potente

tiranno della Francia non e amico nostro, no . Onde pare che nella po-

vera testa del Garibaldi siano sottosopra una stessa cosa
,
Tinfluenza na-

poleonica e Fagitarsi della fazione del Murat. Che cosa pretenda e pro-

metta questa fazione puo vedersi dalla lettera che, scritta ad ignoto Du-

ca dal Murat stesso, sotto il 15 Giugno, venne diffusa a stampa dai gior-

nali di Napoli ,
e spedita per posta in foglietto a parte anche a chi punto

non si briga di tali faccende. Eccola a yerbo.

Parigi, 15 Giugno. Caro Duca. Credo utile ed opportuno rispondere
in pari tempo e alle vostre lettere ed alle proposte d'alcuni che da me

vennero, dicendosi rappresentanti di politiche associazioni. Yoglio for-

molarvi la mia opinione e farvi testualmente conoscere, per iscritto, la

risposta da me data verbalinente a questi inyiati, acciocche non vengano
snaturate le mie parole o frantesi i miei intendimenti. A coloro che mi

fanno continua ed urgente premura di reearmi nel Regno delle Due Si-

cilie, asseverando che chiamato ed aspettato ivi sono da un partito pron-
to a sormontare le consorterie e le sette che yanno tiranneggiando, pre-
dando o insanguinando Tinfelice nostro paese, risposi: Che dall'acquisto
d'un regno nell'interesse mio e dei miei, non procede la cura che assunsi

delle agitate sorti di lanta parte d' Italia
;
Che Tanimo mio rifugge al

pensiero di suscitare un partito, il quale, per quanto rette e savie fossero

le sue intenzioni, yincendo aggrayerebbe forse i yostri mali, percuoten-
dovi di nuoye profonde piaghe; Che vado si altero dello splendore della

paterna rimembranza , che a niun prezzo yorrei oscurarla della minima
ombra d'odio cittadino

;
Che nondimeno se, in yirtii dell'ordinarsi spon-

taneo d'un partito nazionale, a me, potente di tal rimembranza, 's'aprisse
la yia di pacificare il regno delle Due Sicilie, liberandolo da estranea

dominazione e ristaurandone I'autonomia , io sarei felice d'accingermi e
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darmi tutto a tanta impresa ;
Che ben comprendeva corae 11 popolo delle

Due Sicilie intendesse a ricuperare la sua sovranita, senza pero disgiun-

gersi dagli altri popoli d' Italia
, desideroso anzi di restringersi con loro

in alleanza difensiva o in qualsiasi ordine di guarentigie nazionali contro

lo straniero.

Quanto a coloro che paiono convenire nello stesso pensiero e m' in-

viano deputati per sapere s' io e mio figlio, in caso di felice successo,

dareramo alia Sicilia la costituzione dell'anno 1812', io ho risposto : II ri-

spetto delle pubbliche liberta, ch'io professo, maggiore e del vogtro. Com-

prendo che un Re, il quale, pel sangue suo, rivendica 1'eterno dritto di-

vino, conceda di sua propria individua autorita uno Statuto al suo popo-
lo

;
ma non comprendo che tale autorita si arroghi un Principe assunto

al trono dalla volonta nazionale, scevra
,
immune d' inganni ,

di macchi-

nati spaventi ,
e d' ogni genere di corruzione. Lasciamo al Piemonte il

privilegio d'incorporar regni e d'imporre alle genti, sotto colors d'eman-

cipazione, le sue leggi, e i Satrapi suoi. Veramente, qiiando si mutano gli

Stati per ordinarli a liberta
,
ai soli eletti dal suffragio universale appar-

tiene il supremo dritto di dettare il nuovo patto sociale, e il Principe,

scelto dal popolo, fatto esecutore della legge, dee schiettamente accetta-

re il patto o respingerlo; dee accettarlo senza occulte mire e provvedere
che sia fedelmente, religiosaraente effettuato

;
ove lo respinga scenda in

pari tempo dal trono.

Tale, o caro Duca, e la mente mia; tale fu la mia risposta. In questa
ultima parola compendiero quanto dissi e quanto era v'ho scritto. Non
saro mai strumento d'alcun partito. II pensier pubblico, la volonla na-

zionale saranno sempre la mia legge e la scorta mia. Ricevete 1'espres-

sione della particolare mia stima. L. Murat .

3. L'Opinione di Torino del 14 Luglio si mostrava preoccupata assai

di questo ridestarsi del partito pel Marat, e raccomandava al Governo di

guardarlo corae faccenda grave, accennando con buon garbo che dietro

al Murat potrebbe celarsi qualche altro assai piii potente. Intorno a che

sarebbe difficile il giudicare con buon fondamento. Ma il Governo di To-

rino, a parer nostro, dovrebbe preoccuparsi del malcontento generale del

Napolitani ,
di cui si ha chiara espressione nel numero esorbitante degli

imprigionati per causa politica, ossia perche sospetti di avyersare il pre-
sente stato di cose. Nella camera dei Lordi d' Inghillerra il Marchese di

Normanby, nella tornata del 7 Luglio, denunzio all'esecrazione del mon-

do civile quella inaudita barbaric, onde si rendono esecrabili i'dominato-

ri del Regno, tenendo carcerati nella sola Napoli non meno di sedici mila

persone. Ora si sa che degli otto milioni di abitanti del regno appena un

venticinque mila parteciparono alle elezioni dei Deputati, e cosi manife-

starono la loro adesione agli usurpatorj. Ecco pertanto carcerati sedici

mila cittadini (per non parlare dei molti piu tenuti in prigione nelle

Province) , perche avversi alia volonta d' altri venticinque milal II
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peggio si e che quest! infelici son tenuti i mesi e gH anni a marcire nelle

segrete, senza che pur si metta mano al loro processo, o, se anche e av-

viato un regolare giudizio, si venga alia sentenza. Di che sta in'prova

una lettera del rinomato Conte De Christen, che, scrivendo dalle career!

di santa Maria Apparente, dice cosi. Sono ormai otto mesi che, riuni-

to all'ex Uffiziale del gia esercito napoletano, cavalier Achille Caracciolo,,

trovomi imprigionato ed implicate in unapretesa<cospirazione, I'istruzion

della quale e incomin'ciata da dieci mesi. Yolge gia il quinto mese che

essa ha avuto termine, non posso pero ottenere di venir giudicato. Vane
finora son riuscite tutte le mie richieste, inefficaci le insistenze del mio

Console. Ad ogni lo giorni si promette il mio giudizio hel corso della se-

guente quindicina. Per ben sette volte tali assicurazioni mi sono state

date sulla parola di onore, e per sette volte vi si e venuto meno. Si era

infine stabilita la pubblica discussione pel 29 dell'or caduto mese; ma te-

mendo che i magistrati, imparziali, e giudicando con tuttal'assennatezza,.

ci avessero assoluti, si e rimandata la causa ai giurati, sui- quali la con-

sorteria puo avere maggior impero ;
si e indefmitivamente quindi aggior-

nato il giudizio. Non restava altri cui rivolgermi ,
se non al Ministro di

Grazia e Giustizia : ne ho tralasciato tanto praticare, inviando'gli doman-
da per mezzo del Console di Francia

;
domanda rimasta egualmente senza

risultato di sorta. Se uno straniero, appoggiato dal proprio Governo non

giunge ad ottener giustizia in Napoli, dopo otto mesi d'illegale ed ingiu-

sta prigionia, s' immagina di leggieri quel che debbano gl'indigeni soffri-

re, parecchi dei quali giaccion da molti mesi dimenticati in prigione (e

potrei indicarne i nomi), e diversi ban di gran lunga varcato 1'amio di lor

detenzione, senza essere stati neppure interrogati da alcun magistrate.
Sfido il Governo e la polizia, da cui provengono i maggiori abusi, a vo-

lermi smentire ! // conte cle Christen.

i. Quindi si spiega quel cumulo di vigliaccherie, che dagli usurpatori si

qualifica pomposamente col titolo di spontanea adesionedi quei popoli al

nuovo ordine di cose. La paura del carcere, il timore di essere in sospet-

to, il bisogno di non lasciar mancare di pane la famiglia che campa dello

stipendio ricavato dai pubblici impieghi, e simili cagioni, traggono mol-

tissimi ad acconciarsi con chi ora dispoticamente da o toglie la liberta r

gli ufflcii, la vita o la morte, in nome d'ltalia e di Yittorio Emmanuele.
E percio e tanto piu da commendare chi si sente cuore da dire aperto

qualche buona verita. Tra questi vogliamo ricordare il Cav. Agatino

Longo. Egli presiedeva nelFUniversita di Catania ad una laurea dottorale

in Architettura civile
;
e nel suo discorso gli vennero proferite queste

parole. Una reggia ove fossero riunite le grandezze di ogni genere ,

ove insieme al sovrano avessero stanza il sapere, le scienze, il gusto ,
le

arti, i monumenti antichi, le opere dei moderni, ove si avesse la magni-
ilcenza senza sfarzo

,
la eleganza senza civetteria

,
la grandiosita senza

lusso, la sontuosita senza rilasciatezza
,
sarebbe il modello delle reggie r
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ma non potrebbe appartenere che ad un Re che fosse Pontefice, e ad un

Pontefice che fosse Re. Questa Reggia e il Vaticano.

Tanto basto perche la Direzione Amministrativa ed il Collegio delle

scienze fisichee matematiche gl'infliggessero una nota <ii biasimo. E a

quest! tempi nel Regno una nota di biasimo vale quanto un ostracismo. Ma
il valent'uoma norv ne sbigotti; che anzi scrisse senz'altro al Prefetto una

lettera, per accompagnare una sua dichiarazione, in. cui flagella a dovere

la svergognala licenza ed empieta del parlare e dello scrivere in cose di

religione e di buon costume, invocandone il dovuto freno da parte del

Governb. iiicodesta lettera voglio^ dice, che il Prefetto conosca che un

cattolieo mio pari non e vile
,
mm e abbietto

,
non ha paura che di far

male
,

e si ride di tutte le bestialita che la Direzione Amministrativa ed

il Collegio delle scienze fisiche e matematiche possono commettere ora e

in appresso, sia che abbian toga o cuculla, sia che maneggino il bisturi o

lo stadion. Ella, Signore, che e la prima Autorita della nostra Provincia

sapra apprezzare il mio procedere franco, leale, giusto, rispettoso, fedele

e sapra compiangere i tempi in che viviamo
, quando furlum , et homi-

cidium, et adulterium et blaspkemiainundaverunt. AGATING LONGO. La

baldoria degli usurpatori finirebbe presto, se tutti i buoni avessero altret-

tanto coraggio.

5. 1 Principi di Piemonte
, tigliuoli di Yittorio Emmanuele

, dopo aver

<5orse le precipue citta dell' isola di Sitilia
, giunsero a Napoli. Quivi i

soliti appaltatori d'entusiasmo s'erano travagliati assai per apprestar loro

un' accoglienza festosa
,
che ritraesse alcun che di giubilo popolare ;

ma
furono denari sprecati. I lazzari ed i poliziotti ,

benche vestiti di panni

deeenti, portavano in faccia stampato 1' indelebile carattere di loro igno-

bilta
,
n6 potevano trasfondere col loro esempio uri entusiasmo che non

sentivano. Di che cosi discorre la Pietra infernale di Napoli. Sono ar-

rivati i Principi. II popolo li ha guardati, ha veduto in uno di essi il

future reggitore dei destini della Nazione. E il popolo ha scosso il

capo! E rimasto assorto, in^rte, apata. L'Osanna suona ficvole sul lab-

bro del popolo tradito. Si, o principi, questo popolo fu tradito, bassamen-

te, turpemente, codardamente
, vigliaccamente tradito. E i trajditori ,

Toi lo immaginerete, furono quei che pretendono governarlo in nome di

Jittorio Emmanuele ,
e che, ml tradire il popolo, Vittorio Emmanuele

istesso e I' Italia tradiscono. Ci si promise di migliorare le sorti del

popolo, ci si disse di volerci moralizzare. Fu bestemmia questa pa-
rola

;
noi la udimmo e il sangue ci bolli nelle arterie. Raccapricciam-

mo a quella parola ;
e quando vedemmo i fatti che le segukono ,

al-

lora
,
come Ugolino ,

stemmo tutti muti ! Ci si insulto prima ,
e poi

spogliati ,
abbandonati , mlipesi ,

ridotti come un popolo su eui pesi la

male'dizione di Dio.

6. Se cosi parlano i Mazziniani ,
che pur sono trattati coi guanti dal

Ooyerno, che cosa direbbero, ove il potessero, i fedeli al legittimo So-
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vrano; cioe il massimo numero degli onesti napoletani? II malcontento

ferve a dismisura e cresce di giorno in giorno ;
le bande del cosi detti

briganti si moltiplicano, e giungono all'audacia di spingersi fin sotto

Napoli a stidarvi le baionette delle milizie, di cui fanno orrendo governo

nelle province, con ispargimento reciproco e crudele di sangue, e con la-

grimevoli stragi, e incendii, e distruzioni delle messi, e con tutti gli orrori

della guerra civile. In mezzo a tale scompiglio certi mestatori hanno

buon giuoco a far arrolamenti per conto di ignoti condottieri e con lo

scopo di arrischiate spedizioni ;
e Napoli vede con maraviglia e con ter-

rore adunati nella sua cerchia grossi sciaini di avventurieri, che vi trag-

gono d' ogni parte, pronti a vendersi a chi li comperi. Lo stesso Gover-

no ne e impensierito, perche tali arrolamenti si moltiplicano troppo an-

che nell' isola di Sicilia
;
onde il Pallavicino credette di dovervi porre

freno con un bando, in cui cosi parlo ai Palermitani. Cittadini. Parlasi

d'arrolamenti per una spedizione misteriosa. Se si trattasse di veri arro-

lamenti ,
mi correrebbe 1'obbligo di rammentarvi, che la legge non per-

mette ad alcuno il fare arrolamenti per qualsivoglia motivo, questo di-

ritto spettando esclusivamente al Governo. A me, come a tutti gli altri

funzionarii
,
incombe il dovere di far rispettare la legge ed impedire che

venga in qualsiasi modo violata. Dovrei aggiungere che i tristi potrebbe-
ro abusare del gran nome di Garibaldi per trarre i semplici nelle loro

file. Pero stiamo in guardia affinche non accada che uomini fortissimi, e

pieni di buon volere, si trovino un giorno, per un inganno scellerato, nel

campo di coloro che osteggiano Tunita italica.

STATI SARDI. 1. Annunzio del riconoscimento della Russia e della Pnissia e

del matrimonio della Principessa Pia col Re di Portogallo ;
indirizzi alRe-

2. A quali utficii si debbano tali fatti 3. Scioglimento della scuola

militare pei Polacchi i. Interpellate alia Camera per le ingiurie del

Garibaldi contro Napoleone III a. Dichiarazioni ufficiose ed iifficiali

contro le spedizioni Garibaldine 6. Tumulti a Cremona ed a Milano

7. Circolare del Ministro Conforti contro i >
7escovi ed i preti 8. False

lisle di scismatlci spacciate da una combriccola d'Apostati; protestazioni

contro i falsarii.

1. Cia da piu giorni correva sui giornali, massime di Francia, la

notizia che la Russia si fosse risoluta a riconoscere il nuovo Regno d'lta-

lia. Pretendevasi anche di conoscere le condizioni, o umilianti od onero-

se, imposte percio al Governo di Torino, vuoi di non piii muovere coritro

a Roma ed a Yenezia, vuoi di cederle porti sull'Adriatico, vuoi di aiuta-

re la Russia e la Francia ne' loro disegni sopra 1' Oriente. Di che il De-

putato Massari mosse interpellanza al Rattazzi nella tornata del 10 Luglio.
II Rattazzi die conie certo il riconoscimento bramato

,
e dichiaro che' non

eravi apposta condizione di sorta inconciliabile colla nostra dignita
e che essa sarebbe senza yeruna condizione e senza yeruna riserva
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ehe possa inenomamente ferire il sentimento nazionale. (Atti ufficialfc*

num. 738, pag. 2857.) II che quanto sia vero, si vedra poi.

Nella prima tornata del di 11 Luglio la 'Camera del Deputati ebbe fi-

nalmente dal Gen. Durando', Ministro per gli affari estirni
,
la partecipa-

zione ufficiale del riconoscimento della Russia
,
e del come fossero omai

sull'approdare allo stesso termine le pratiche con la Prussia; e per giun-
ta che la Principessa Maria Pia impalmerebbe il Re di Portogallo. Di*

che giova riferire le parole stesse del Ministro, perche gettano non poca
luce sopra il modo con cui si ottenne tal risultato, e sppra il contegno di

quelle due grandi potenze nordiche, le quali nel 1860 si atteggiavano in

aspetto di salde difenditrici della giustizia e del diritto internazionale-

Cosi pertanto disse il Durando. Sa la Camera in quali condizioni si

trovano le nostre relazioni diplomatiche colla Russia da circa due anni :

essa sache I'interrompimento delle medesime fu compiuto: non rimaserO'

ne a Pietroburgo, ne a Torino rappresentanti diplomatic}, ne nflnistri
,

,

ne altri agenti. In questa condizione di cose era impossibile intavolare

trattative dirette col Gabinetto di Pietroburgo, onde ottenere. la ricogni--

zione del nuovo reame d' Italia. Ma 1' Imperatore dei Francesi
, sempre

attento a tutto quello che pud influire e conferire al consolidamcnto del

nuovo stato di cose in Italia , assunse egli stesso 1'inc.arico di procurarci-
dal Gabinetto di Pietroburgo questo atto di ricognizione vosi important^

per I'Italia. Oggi io sono lieto di poter annunziare alia Camera, che i

buoniuffici.de! Governo francese sono stati coronati di pieno successOo ..

Una nota del Gabinetto di Pietroburgo, giunta a Parigi 1'8 del corrente-

mese e trasmessa in Torino ieri mattina, ci annuncia essere rimperatore
delle Russie disposto. ad accogliere una missione straordinaria

.,
la quale-

gli notifichi officialmente. la costituzione del regno d' Italia. Adempiuta

questa formalita
,
le relazioni diplomatiche saranno ristabilite sul piede>

perfettamente regolare.

E noto anche alia Camera in quali condizioni fossero le nostre rel'a-

zioni colla Prussia (Nuovi segni di attenzione); non yi fu realmente rot---

tura colla Prussia
,
soltanto le relazioni non furono compiutamente nw~~

mali; pero rimasero le rispettive legazioni al loro posto, rimase il nostro

ministro a Rerlino, rimase il ministro prussiano a Torino, personaggio r

come tutti voi co'noscete, dotato di tutte le virtu pubbliche e private che

onorano 1'uomo e il funzionario, e con cui il nostro Governo mantenne

sempre le piu amichevoli relazioni. Tale essendo lo stato delle cose, noi

potemmo facilmente. aprire e continuare le trattative direltamente colla ?

Prussia, affine di ottenere anche da questa potenza il riconoscimento del .

regno d' Italia-.

Quests trattative ebbero alcune alternative, di riuscita e di sospen-

sione; ma da alcun tempo in qua sono state riprese piu efficacemente; e*

sono pure assai lieto di poter annunciare alia Camera, che ricevei UIL

Serie V, vol. HI, fasc. 297. 24 26 Luglio 186&.
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dispaccio questa mattina dal nostro ministro di Prussia e confermato

pure dal ministro di Prussia in Torino, col quale sono* aulorizzato a di-

chiarare alia Camera, che la ricognjzione della Prussia e vicinissima, e

testualmente : la toccmnaissance de la Prusse est proehmne . (Mtiuff.

Camera dei Dep. n.
9

742; pag. .2371).

II sig. Durando noa s'ingannava ; poiche il Gabinetto Prussiano, per

quanto si sa da corrispondenze autorevoli-, era sollecito di precedere il

Governo Russo in dare questo pegno di affetto al Governo di Torino;

tantoche se a Pietroburgo si aspetta ancora un inviato straordinario, che

vada cola da Torino ad annunziarvi ufficialmente il nuovo Regno d'ltalia

con cui annodare le regolari relazioni diplomatiche ;
a Berlino invece

,

per far piu presto, si contentarono di riceveretal comunicazionje dal sig.

Delaunay, che gia vi stava come Ministro del Govenno piemontese. Di-

fatto alii 21 Luglio il Re Guglielmo riceyette questo diplomalico ,
e die-

de 1'amflesso fraterno all' Italia.

A piu d' uno potra recar meraviglia' questo contegno della Russia e

della Prussia; e chi rileggera i dispacci da noi riferiti nella Serie IV. Vol.

VIII , pag. 487 e seguenti , appena potra intendere come mai cio che al-

lora meritaya le folgori d' una indegnazione cosi strepitosa ,
come quella

onde tuonayano i Gabinetti di Pietroburgo e di Berlino
,
ora sia diyenuto

cosa tanto onesta e giusta da meritare la loro aderenza ed approyazione

diplomatica, con tanta solennita. Ma cessera la marayiglia quando si ri-

fletta, che i canoni fondamentali della moderna diplomazia, eterodossa e

liberale, sono i seguenti : 1. Acconciarsi , quando torni a conto,'ai fatti

consummati. 2. Prescindere dai principii del giusto e deironesto. 3. Ri-

servare teoricamenle i diritti che si reputano offesi. Con questo rimane

sempre spianata la via verso i piu opposti termini, e quel che si riconob-

be oggi si puo disconoscere domani, invocando leriserve fatte ed appel-
lando ai diritti non contrastati.

II Senate e la Camera de' Deputati gareggiarono in prontezza nel vota-

re una dotazione di 500,000 Lire alia Principessa Maria Pia, che andra

sposa al Re di Portogallo ; e, negli Indirizzi di congratulazione sopra cio

presentati al Re
,
diedero a intendere che essi si ripromettevano di vede-

re la Casa di Braganza emulare i fatti moderni di Casa Savoia
,

e il po-

polo portoghese i fatti del piemontese. Le quali speranze furono altresi

espresse da Vittorio Emmanuele nella sua risposta. Onde gia i diarii li-

berali parlano svelatamente del disegno, che dicesi covato da certi Poten-

ti
, per applicare alia Spagna ed al Portogallo le teoriche di nazionalita e

.di annessioni gia attuate in Italia
;

il che, dove venisse fatto, riuscireb-

be anche allo intento di far s.parire 1' ultimo trono che rimanga alia Casa
de' Borboni

,
e di aprire la Spagna al protestantesimo, e formare un'altra

grande Potenza
,
la quale , allato all' Italia

,
fosse valido aiuto al compi-

mento di piuvasti disegni.
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2. II Generate Durando non lascio di tributarein pienParlamento a Na-

poleone III quelle dichiarazioni di gratitudine, che gli si doveano, per

avere, con tanto impegno, condotte le pratiche necessarie a tar rassoda-

re dal suffragio della Prussia e della Russia 1' opera delle usurpazioni pie-

montesi. Questi ringraziamenti dimostrano, anche ai meno yeggenti, a cui

debbasi recare il merito dello stato presente di cose in Italia
;
e percio

chiarirono altresi con quanta senno 1' Episcopate cattolico
,
adunato in

Roma
,

si fosse astenuto da certi ringraziamenti che si pretendeano( e la

cui mancanzafu dai giornali ufficiosidi'Francia qualiiicata con 1'espressio-

ne di lacunes deplorables, II Garibaldi pero non si tenne pago a nan rin-

graziare ,
ma fieramente si adooto di tali seryigi renduti alia riyoluzione

italiana. Appena ebbe contezza del riconoscimento della Russia
,
levo la

yoce per ammonire i Sicilian*
,
come riferiscono 1' Unitd politica di Pa-

lermo e 1' Opinione di Torino n. 191 che il riconoscimento della Rus-

sia e una doppia yergogna per 1' Italia : 1." percbe quel rieonoscimento,

ottenuto dal 'Bonaparte ,
costituisce sopral' Italia il protettorato dell' Uo^

mo^del 2Bicembre, "toacehiato di sangtie del popolo di Parigi (e quiunv
serie di contwmelie die non vogliamo riferire) ;

2." perche quel ricono-

scimento si e ott'enuto con una codarda condiscendenza, cioe scioglienda

la seuola polacca, e qaindi obbligando q:uei giinerosi gioyani ad esulare

dalla Italia dore aveano trovato n asilo.

-'S^Che cosa fosse questa seuola polacca che fu disciolta
,

si puo vede-

re spiegato diplomaticamente in un dispaccio del Durando stesso al Ni-

g^a in Parigi ,
sotto il 10 Giugno 182

,
che fu comunicato al Parlamen-

to, e ristampatada qu-asi tutti i diarii del 20 Luglio. Ivi si dice che per

ievwr dai pericoli dell' ozio molti giovani emigrali polacchi, si erano la-

sciati adunare in una specie di seuola privata militare in Genoya, la qua-
le fu poi tra-sferita a Cuneo

;
ma che sicconie si troyava il Direttore di

essa in impicci material!
,

cosi gli fu ordinato di chiuderla. II yero si e

per altro che da una lettera del Rattazzi al Generale Wisoky ,
direttore

di codesta seuola, ed anzi dailo stesso dispaccio del Durando, risulta chia-

ro, che questa fu abolita per aderire al desiderio del Go^erno Russo che

ne adorabrava
;
e di fatto il Rattazzi si scusa coll' allegare le necessita

politiche, le difficolta diplomatiche ;
le conyenienze di Stato e simili

ragioni , che vogliono dire : se non faccio questo, l Russia non mi rico-

nosce. Di qui le ire del Garibaldi
,
che fra i Polacchi e gli Ungheri fuo-

ruseiti conta molti aderenti
,
ed ha comuni con essi i disegni ,

ed a cui

sapea male che per piacere ai Russi si cacciassero yia i suoi amici piu
deyoti .

4. Ma queste furie Garibaldesche posero il Goyerao di Toriijo nella

necessita di far pompa, molto ridicola
,

del suo yigore, e di dare al Po-

tente alleato*Parigino, sotto -forma di risposta ad interpellate parlamen-

tari, una pubblica riparazkme delle .patite ingiurie. Nella tornata del di

14 Luglio si leyarono ,
F un dopo 1' altro, i Deputati Boggio ed Alfieri, e
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con espressioni di grave rammarico e d'accesa indignazione chiesero

severamente conto al Ministero delle filippiche proferite dal Garibaldi

.alia presenza del Prefetto Pallavicino. II Boggio fece notare, che neppure

-al Diritto era bastato I'anirno di ristampare quelle ingiurie , tenendosi

sicuro d'incorrere un processo ;
e chiese : sara dunque lecito al Garibaldi

di dire pubblicamente cio che altri 11011 potrebbe stampare? Lesse quindi

quel fiero tratto in cui TEx-Dittatore scaraventa contro Napoleone III le

piu oltraggiose appellazioni , e riconoscendo che il Governo non potea

essere mallevadore dei fatti del Garibaldi ,
fece le tre seguenti interro-

gazioni : 1. Sapeva il Ministero che il Garibaldi yolesse andare in Sicilia,

rimanervi e farvi cio che fa? 2. Approva forse il Ministero cio che fece

il Pallayicino, assistendo a tali discorsi del Garibaldi
,
e cosi dando loro

la sanzione di sua autorita? 3. 11 Ministero ha provveduto affinche nis-

suna iniziativa individuals , fosse pur quella del Garibaldi
,
metta a re-

pentaglio 1'opera deli'unita d' Italia?

II Rattazzi ringrazio cortesemente gl'interpellanti per avergli porta

4)ccasione di protestare contro le parole dette dal Garibaldi yerso Napo-
leone III

,
siccome quelle che non feriscono solo Flmperatore ma ezian-

<dio la nazione francese. E con parole caldissime ricordo i benefizii im-

*mensi e innumereyoli che Napoleone III , a rischio della sua corona e

della sua vita, rese all'Italia con le armi e cogli uffizi diplomatic!. Quindi

rispose che 1. II Governo avea saputo che il Garibaldi andava in Sicilia

proprio in quel giorno in cui egli percio s'imbarcava dalla Caprera. 2. 'II

Governo deplora il contegno del Prefetto Pallavicino
,
ma non osa con-

dannarlo, finche non ne abhia ricevuto un rapporto che chiarisca i fatti e

le ragioni loro. 3. Tutte le disposizioni opportune sono prese per impe-
dire i colpevoli tentativi di chiunque pretendesse mettere a pericolo, con

improntitudini, le sorti del. paese. Si levo quindi il Crispi a fare 1' apolo-

gia del Garibaldi e ne disse delle grosse ;
ma non monta fame venm ca-

pitale. (Atli uff. della Camera dei Dep. n. 752 e 753).

Dopo cio, quando tutta Italia era inondata dei discorsi del Garibaldi

messi a starapa in Palermo e in molti altri luoghi, il Governo di Torino

-penso a far sequestrare Y Opinions, I'Espero e piu altri diarii
,
che da

;.inolti giorni erano spacciati ,
e di cui appena qualche esemplare rimane-

ya presso gli editor^ II che mosse a riso quanti presero a ponderare

questo singolare atto di vigore, compiuto dopo tanli giorni e per effetto

idi pubbliche interpellanze, o meglio di ufficiali richiami della diplomazia
francese. Ad ogni modo i diarii ufficiosi di Parigi se ne raostrarono pa-

ghi e content!
, ammirando Yenergia del Governo italiano. E tal sia di

Joro. II Moniteur parigino stette muto ne disse verbo delle offese o della

Tiparazione. II che si spiega in opposti sensi
,
secoudo le varie speranze

^le'partiti.

3. Oltre alia dichiarazione fatta in.Parlamento.sopra il.fermo proposito
;del Governo d'impedire nuove spedizioni Garibaldesche, fossero pure
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iodirizzate al vantaggio della causa italiana, ii Ministero ne mando fuori

parecchie altre nello stesso senso sopra i suoi giornali ufficiosi, eva spe-

cialmente posta in nota la seguente, stampata dalla Monarchia nazio-

nale, tutta cosa del Rattazzi. Y'ha un giornale che dice: se il Gari-

baldi vorra fare una spedizione in Oriente, il GoYerno lo lascera andare:

che se vorra egli tentarla contro Roma
,

il Governo glielo vietera anche

con la forza. Questo ragionamento e falso nella sua prima parte, come

quella che si fonda sopra una falsa ipotesi. II Governo non e disposto a

tollerare alcuna spedizione. Sia diretta in Oriente o verso Roma, sia di-

retta a levante o ad occidente, sia capitanata dal generate Garibaldi o

da altri, il Ministero e risoluto d'impedirla con I'autorita delle leggi, e a

qualunque costo.
^r;i

11 che vuol dire che a Torino si sta all'erta perche niuno guasti loro

le uova nel paniere, e che, quando una pirateria non ha probabilita di

riuscita, s'impedisce; non perche disonesta, ma perche infruttuosa
;
altri-

menti, venuto il tempo opportuno, si fara come si fece nel 1861 per 1'in-

vasione della Sicilia, disapprovando fiaccamente, aiutando poderosamente
sotto mano, e cogliendo il frutto quando sara maturo.

6. Ma, ammessa pure la sincera volonta del Governo di frenare la fa-

zione mazziniana
,

si sentira egli in forze da farlo? Havvi luogo a grave

dubbio, se si guarda al suo contegno verso il partito d'azione, e verso

il Garibaldi
,
da cui tollera cose che in qualsiasi altro farebbe punire con

la galera. Intanto e certo che la fazione mazziniana e piii gagliarda che

niai, non solo in Sicilia, ma anche in Lombardia. Appena ebbesi notizia

della invettiva di Garibaldi contro Toccupazione francese a Roma
,
in

Milano si architetto una fragorosa dimostrazione notturna a lume di fiac-

cole, con le grida Viva Garibaldi, fuori i Francesi da RQma. II Governo

ne fu avvisato, e seppe che il piu forte del chiasso si dovea fare sotto

1'abitazione del Console francese. Percio mise in armi la Guaidia nazio-

nale con cui abbarro gli sbocchi delle vie
;
attelo in ordinanza guerriera

ne' luoghi opportuni le truppe di linea
;
fece andare attorno grossi drap-

pelli di cavalleria ;
ma non impedi della dimostrazione se non la parte in-

giiiriosa al Console francese. Pel resto lascio si sfogassero a piacere.

A Cremona per uno sciopero d'operai si venne a grave tumulto e co-

minciarouo violenze contro i privati cittadini. II Governo lento di sedare

la cosa colla Guardia nazionale
;
ma questa fu accolta da una gragnuola

di ciottoli
,
e fischiata con quel furore che altre volte usavasi contro il

Croato. Accorsero trupp.e di linea; furono ordinate ed eseguite piu cari-

che alia baionetta, e solo a viva forza si pote impedire il proseguimento
delle barricate, per cui si toglieva il selciato alle vie. Se un decimo di

questo accadesse p. e. in Roma, si troverebbe.ro una dozzina di Glad-

stone e di Russell pronti a mandar lamentevoli ululati ai quattro venti

sopra le sevizie clericali, e il Re Galantuomo avrebbe le orecchie squar-
date dai gridi di dolore ; onde si bandirebbe santa impresa 1'aiutare ua
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branco di ribelli ad assassinare il loro Principe, affine di rubarne la co-

rona ve gli Stati. Ma il Piemonte, che puo nel Regno commettere le trop*

po note sue crudelta, senza un eenno di biasimo dalla tilantropia liberate,,

tiene assoldato un esercito di panegiristi che ne celebrino il valore se,

per caso, una volta reprime con giustizia il disordine.

7. Intanto, per lenirele belve settarie, si.prepara loro il gradito pasta

delle spoglie della Chiesa. I segugi ministerial! vanno fmtando il valore

di quel poco che si lascio tin qui al Clerb, e si calcola, non pure pei beni

inmiobili, ma eziandio per gli arredi di chiesa ed i vasi sacri, da gettarsi

nel crogiuolo a fame moneta, E siccome il clero potrebbe fame impor-
tune querele , e, rafforzandosi con piii stretta unione fra i suoi membri e

coll'Augusto suo Capo il Pontefice Romano, dare impaccio a quell'assassi-

nio
;

il Ministro Conforti armo di nuovi poteri i Procuratori Generali e il

Fisco, stimolandoli a procedere severamente contro i Yescovi e Preti che

con le proprie lirme confortassero del loro suffragio Vlndirizzo dell'Episeo-

pato cattolico al Santo Padre. La circolare pertidiosa e crudele di code-

sto Ministro, riferita dalYArmonia num. 146, e da\YOsservatore Romano,
num. 157, e un nuovo documento della oppressione cui soggiace la Chie-

sa, e dello stretto dovere che percio si ha di respingere qualunque propo-

sta di conciliazione sia messa in campo.
8. la qucsta circolare il Conforti, oltre al raccomandare che si colpisca

senza indugio, con tutto il rigore delle leggi, qualunque atto di preti a

Vescovi, il quale si risenta di tendenze politiche contrarie all'intento del

Governo, raccomanda che si incoraggiscano con agni assistenza e presi-

dio i preti ribelli ai proprii Yescovi e infedeli ai loro doyeri yerso la Santa

Chiesa e verso il Papa. Or questi oggimai potrebbero essere conosciuti,.

Una combriccola.d'apostati, istituita in Torino sotto 1' egida ed a spese del

Governo, si tolse 1'appalto di fornire al Ministero una legione di preti

siffatti, da valersene per. la scisma.Emissarii, in sottana o senza, corsera

tutta Italia, e dove colle minacce, dove colla seduzione, dove colle pro-

messe, dove a denari contanti
, carpirono od pttennero le firme di parec-

chie centinaia di sciagurati ad un cotale Indirizzo al Papa, con cui esor-

tarlo, sotto minaccia di scisma
,
a smettere il potere temporale. Codesto

elenco fu poi stampato sopra un periodico destinato allo stesso scopo r

e scritto da certi sciagurati ,
di cui ci fa ribrezzo il pure pronunziare il

nome. Ma il fatto chiari che gli emissarii
,
forse avendo pattovito a un

tanto per ogni iirma, dove non ne trovarono ne finsero
,
e gittarono giu

nomi di persone che non ne furono mai richieste.

Le liste di codesti nomi furono compilate con la perfidia voluta all'uo-

po; Non un cenno del luogo e domicilio del prete ,
sicche fosse possibile

riscontrarne 1' autenticita. Onde si credeano sicure di non.incontrare ri-

chiami. Ma, la Dio merce, un piaCevole giornaletto di Torino, \\Subalpino r

comincio a ristampare quelle liste affinche capitassero alle mani di coloro^

che non ricevendo il noioso e sciocco periodico ufficiale degli apostati
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da pochissirai, poteano ignorare d' esservi cosi atrocemente calun-

niati. Questo frutto subito piii decine di protestazioni solenni a stampa,
di onesti sacerdoti

,
che con orrore ritiutarono la taccia d' ayer firmato

quell' Indirizzo scismatico. Allora 1' Armonia ristampo ancor essa quelle

liste obbrobriose
,
e 1' effetto Sorti qual preyedeasi. Sono gia oltre a 170

i Sacerdoti che con loro lettere stampate nel Subalpino, nello Stendardo

Cattolico, nell' Armonia, nell' Osscrvatore Romano , ne'lfa Patria di'Fi-

renze, nel Difensore di Modena , e altri diarii
, dichiararono falsarii i

collettori e pubblicatpri di quella lista
,
o svelarono le arti e le violenze

infami adoperate a strappar loro una firma che essi ritrattavano. Or chi

potrebbe affermare che, oltre alle centinaia di tirme falsificate, non ve

ne abbia altre centinaia al tutto inventate, contro le quali niuno potra le-

Tarsi a protestare, perche niuna se ne sentira calunniato ? Al trarre dei

conti si troverebbe adunque ,
che il numero de' veri scismatici e assai

minore che non parea ;
ed a costoro il Conforti dovrebbe gettare i trenta,

denaricQ] resto. II Glero nella sua universalita ne rimane gloriticato.

Laonde quella, che nel disegno degli autori doyeva essere una poderosa
macchina di scisma, non riusci in sostanza che 1. a sempiterno obbrobrio

di loro stessi, chiariti menzogneri e falsarii al cospetto del mondo; 2. ad

una pubblica e solenne manifestazione
,
con cui i preti cosi calunniati

lianno agio di protestarsi fedeli al Papa Re
,
senza incorrere le seyizie

fiscali del Conforti; 3. a separare i buoni'dai tristi, poiche oggimai que-
sti si sono dati a conoseere e la loro.firma, non disdetta o non ritrattata,

loro stampo in fronte il marchio dell'apostasia: 4. e da ultimo talse ogni
credito ed autorita agli impostori che delle reliquie di una fama mal me-
ritata si yaleano a perdizion delle anirae.

IL

COSE STBANIEBE.

FRANCIA. 1. Yiaggio dell' Imperatore 2. Mandanienti e'Circolarrde' Ve-

^
. scovi 3. Favole calunniose spacciate clalla Patrie 4. Lettere del

Yescovo di Montauban e del sig. Veuillot sopra quelle favole 5. Let-

tere di Mons. De Lavigerie e di Mons. Coquereau 6. L'alleanza con
la Russia 7. Notizie ricevute del Messico.

L' Imperatore, secondo il consueto degli anni precedent!, al cominciare

dei calori estivi si tolse dall'ordinaria sua residenza presso Parigi, per
condursi a ringagliardire le forze coi bagni di Vichy. Ma voile prima yi-

sitare la citta di Bourges, doye ebbe accoglienza molto pomposa, e nel

rispondere ad una alloeuzione dell' Arcivescoyo, torno a protestarsi che

a fronte dell' ingiustizia degli uni e delle provocazioni degli altri, egli

timarra irremovibile nei disegni che si e proposto ;
e che, mantenendo



376 CRONACA

intatti i suoi diritti di Sovrano, coglierebbe sempre ogni occasione per

testimoniare il suo rispetto alia religione e la sua deferenza verso il cle>-

ro. Non avendo Napoleone III creduto opportune di dichiarare meglio

quali fossero le ingiustizie di cui risentivasi offeso, e quali le provocazio-

ni ch' egli disdegnava di rihattere, ognuno intende che i diarii liberal!

furono solleciti di additare queste e quelle negli atti recent! dell' Episco-

pato e della Santa Sede. Con che essi fecero ingiuria all' Imperatore

stesso, riputandolo cap'ace di guardare come dirette contro di se le pro-

testazioni e le condanne solenni, teste proferite contro gli oppressori della

Santa Sede e contro gli usurpatori de' suoi dominii.

L' Imperatrice avea accompagnato a Bourges 1' Imperatore; ma quando

questi si volse a Vichy, quella si torno alia imperiale residenza di Saint

Cloud, dove presiede ai Consigli de'Miuistri.

2. I Vescovi reduci da Roma vanno pubblicando loro Mandamenti ai

fedeli e loro Circolari ai Saccrdoti delle rispettive diocesi, per dare sfogo

a quella piena di sens! magnanimi ed. apostolici, che loro avea inondato

il cuore nei pochi giorni passati accanto al Santo Padre. E i popoli con

affetti di tenerissimo compiacimento ascoltano da' loro Pastori il racconto

delle spleadide solennita cui assistettero
,
e delle glorie onde il Signore

circonda il suo Vicario, in mezzo alle tribolazioni con cm 1' inferno ed i

suoi satelliti si studiano di abbatterlo. Sono commoventissime quelle irr-

genue descrizioni dell' ordine e della pace che ammiravasi in Roma
,
del

ben essere dei cittadini, della devozione per essi dimostrata con manife-

stazioni d' irresistibile entusiasmo verso Pio IX, della tiducia che qui si

ha in Dio, e della concordia stupenda con cui i rappresentanti autorevoli

del mondo cattolicb bandirono la necessita, che la Santa Sede sia conser-

vata nell' intero e pieno possesso de' suoi possedimenti terreni, pegno
necessario della sua indipendenza nell' esertizio del supremo ministero.

Dove i venerandi Prelati tornano a tributare amplissime lodi al Santo

Padre per la fortezza con cui sostenne fin qui 5 suoi diritti
;
ed esultano

per la certezza che egli durera saldo ed irremoviBile nei suoi propositi ,

sfidano'o ogni pericolo ed ogni iattura temporale , per la difesa della giu-

stizia.

Quanto ai Vescovi che non aveano potuto venire a Roma, ed erana

circa una quindicina in Francia, quasi tutti gia solennemente e per le

stampe manifestarono una assoluta, spontanea ed interissima adesione

alle dottrine ed alle dichiarazioni espresse dal Santo Padre, ed all'/w-

dirizzo presentato a Sua Santita dai Vescovi che gli assistevano per
la Canonizzazione avvenuta il di della Pentecoste. Di che.non e a dire

quanto si mostrino irritati i nemici della 'Santa Sede. Un di quest! ,

nslYIndependance Beige, avea avuto 1'ardimento di calunniare il Vescovo
di Amiens, come se per ambiziosi disegni si fosse astenuto dal viaggio
a Roma e dall'aderire a'suoi colleghi. Ma il venerando Prelato, dap-
prima con una lettera al Journal d'Amiens, poi con una Circolare al suo
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Clero, che leggonsi nel Monde N. 194 e 195, gagliardemente ribatte

quell' ingiuria, dimostro con plena evidenza 1' impossibilita in cui, impe-
dito da graye infermita, erasi trovato di imprendere quel yiaggio ; quindi

con parole che traggono le lagrime degli occhi, si professo unanime

co' suoi cplleghi in tutte le loro dichiarazioni
,

e le rinnovo per singola

con tale energia di espressioni, che dee ayere scottato forte a chi le avea

proyocate con quella ignobile contumelia.

3. Questa prodigiosa concordia dell'Episcopato in sostenere le ragioni

della Santa Sede ayea spaventato non meno i nascosi che gli aperti ne-

mici, ond' essa e combatiuta. Percio fu compilato un assurdo tessuto di

favole, che si mando stampare nella Patrie, sotto il pomposo titolo di re-

lazione esalta dell'ayvenuto in Roma tra i Prelati che composero, firma-

rono e presentarono quel temuto Indirizzo del 9 Giugno. Da capo a fon-

do quella scrittura, messa in apparenza di rivelazione quasi ufficiale di

brutti intrighi. e di umilianti pettegolezzi , fespiraya ia menzogna e la

calunnia. Unlaico, il sig. Yeuillot, era messo in aspettQ di mestatore

supremo della faccenda e capo d'una fazione di Vescovi, a cui se ne fin-

geya un'altra contraria e inchinata ai principii liberaleschi, capitanata da

un celebre personaggio. Niuno era rispettato dalla penna che s' era cosi

incaricata di gettare il disprezzo su quell' atto si glorioso per 1' Episcopate
cattolico. Insomnia era cosa degna dell' About, per do che spetta il cini-

smo del mentire e la bassezza dell'inyentare ignominie a yitupero di au-

gusti e yenerandi personaggi. La Patrie entrata, non ha molto, a'servigi

del sig. Rattazzi mediante il salario di circa 130 mila franchi annui, si

mostro con questo degna di tal padrone ;
e i diarii della stessa liyrea si

affrettarono di ristampare da capo a fondo quella pappolata ,
dandola per

semiufficiale.

4. Per accreditare yiemeglio quell'impostura, si gitto voce su pel gior-

nali
,
che essa fosse dettata chi diceya da mons. Layigerie Uditore della

S. Rota, chi dal Duca di "Belluno Segretarib deH'Ambasciata francese in

Roma, chi da Mons. Coquereau Canonico del Capitolo di S, Dionigi,

e chi da altri autoreyoli personaggi ;
e i meno indiscreti la spaccia-

yano fattura del sig. Billault sopra le relazioni ayute da' Prelati stessi

che piu yi campeggiayano. Ma sorse prontamente il Vescovo di MOD-

tauban, e con una sua lettera, ristampata dal Monde del 14 Luglio, pose
in chiaro 1'insussistenza e la-malignita di quelle favole, narrando succin-

tamente come in yerita passarono que' fatti cosi stravolti nella Patrie.

Dal canto suo il ch. sig. Luigi Veuillot, nel giorno stesso del 6 Luglio,

in cui la Patrie finiva di spacciare quel suo romanzo, le indirizzo una

iettera, dalla quale trascriyiamo il tratto seguente.

Permettete che io yi dica in due parole che i yostri informatori si pre-
sero giuoco di yoi in modo straordinario. Per cio che mi concerne, tutto

cio che yi fanno dire e falso, tutto assolutamente: e nel resto nulla hayyi

di perfettamente yero. I fatti sono imbrogliati, o coniati, o immaginati :
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da un capo all'altro la narrazione lascia vedere un' ignoraaza intera delle

situazioni, degli usi, del caratteri, delle persone, di Ronaa, della religio-

ne. Un laico, anche piii importable che io non sono, il quale Yolesse rap-

prcsentare a Roma la parte che mi affibbJate, sareb&e con garbo, ma

prontamente, avvertito della ridicolaggine della &ua mdiscrezione, ed io-

Tkli di siffatti esempii in casi meno gravi. Io non ho da fare la storia

vera della manifestazione de' Yescovi. Benche essa sia semplicissima,

ed io la conosca un po' meglio che i vostri corrispondenti ; tuttavia cio

che ne so, non basta. I personaggi cospicui che ponete in iscena come
fate di me, sono piii in dovere ed in istato che non sono 'io, di ristabilire

la verita ,
e Io faranno certamente. Per rispetto ai venerabili soscrittori

-dell' indirizzo mi contento di protestare, che gli atti che mi attribuite so-

no pure invenzioni. Non proposi una riga, non assistetti ad una sola riu-

nione, non dissi una parola che avesse relazione a quest'oggetto. JN
T
on

ebbi 1'oaore di parlare una yolta sola coll' illustre Cardinale, col quale
mi fate tenere^

delle conferenze continuate, e nella cui bocca mettete un

latino, che non val meglio che il franeese ordinario dei Primi-Parigi, e

non potei che haciargli la mano in mezzo alia folia, incontrandolo alia

porta di una sala. Finalmente non ho letto 1'indirizzo, se non quando yen-

lie fatto di pubblica ragione, e la yerita si e che non mi venue neppure
in testa di inlromettermi in un afl'are, che e tanto superiore alia mia con-

dizione personale.

5. Mons. Coqucreau ,
Canonico di S. Dionigi, con una lettera riferita

nel Monde n. 192. si protesto di non aver ispirata, ne scritta, ne detta-

ta pur una sola riga anonima o firmala
,
intorno alia quistione romana ;

e che percio mancava al tutto di yerita e di carita 1' attribuirgli una par-

tecipazione qualsiasi alle scritture pubblicate pur dianzi dalla Patrie.

Quanto a Mons. Lavigerie , egli scrisse all' Independance Beige per di-

chiarare di non aver mai avuto alcuna, diretta o indiretta, relazione con

la Patrie, e di non aver compilato o diretto rapporto di sorta a chicches-

sia sopra 1' Indirizzo dei Yescovi o sopra i iatti che 1' hanno accompa-

gnato.

La Patrie, costretta dalla legge a stampare la mentita avuta dal Yeuil-

lot, si contento di ripetere che avea avuto di buon luogo le sue infor-

mazioni, e ne lasciava il giudizio ai lettori. I Giornali pero che ne avea-

no copiato le favole
,
con la solita buona fede liberalesca accennarono la

solenne mentita, ma si guardarono bene dal riferir.la, per non perdere il

frutto di quelle calunnie
,
che probabilmente uscirono dalla stessa offici-

na dove
,
col suggello'di certi arnesi di Polizia straniera

,
si era qui

in Roma foggiata la famosa cospirazione contro Napoleone III^ rivelata

dalla crestaia Glaudina Minart, e 1' attentato contro la vita del March. La

Valletta.

G. Se deesi aggiustar fede alle apparenzc ed alle dichiarazioni dei gior-
nali ufficiosi di Francia, una stretta alleanza e oggimai conchiusa tra i
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Gabinetti di Parigi e di Pietroburgo ,
venuti a pieno accordo sopra il

modo di assestare le cose d' Oriente e sopra 1' indirizzo da dare alia sp-

luzione della quistione italiana. La Patrie parlo intorao a tal argomento
con forme da ispirata ;

cosi che i diarii del Gabinetto di Londra se ne

mostrarono indispettiti, e con sarcasmo pieno d' ironica compiacenza in-

neggiarono al felice connubio delle due grandi Potenze continental!.

7. Dal Messico giunsero notizie gravi. I Messicani si levano con fana-

tismo contro i Frances!,.costretti a star ben guardati ad Orizaba, ed a

farsi venire da Yera Cruz le vettovaglie. II che non serapre riesce felice-

mente, perche il neruico assalta i convogli e talvolta riesce a impadro-

nirsene almeno in buona parte. La febbre gialla mena strage alia Yera

Cruz, ed il Gen. Douai che n' era partito con oltre a 350 uomini per

raggiungere il Lorencez , dopo gravi stenti ne yenne a capo ,
rimanen-

dogli soli 80 soldati. Gli altri, o rimasero malati negli Spedali, o gia-

cquero morti per via. Di Francia moveranno in Settemhre non meno di

20 mila uomini per ricominciare 1' impresa.

l
f
Documenti pubblicati dal Governo inglese sopra la Qnislione

romana 2. Le proposte del Debats raccomandate a Lord Russell 3.

Lord Russell insiste per la divisione provvisoria di Roma 4. Dispaccio

del Conte Cowley sopra il rifiuto dato dal Thouvenel a tal proposta 5.

Replica di Lord Russell 6. Altro dispaccio del Conte Cowley sopra le

determinaziom fermate da Napoleone III inlorno a Roma 7. Nuove in-

sistenze di Lord Russell.

1. II Governo inglese professa, come tutti sanno, una cordialissima

amicizia per S. M, Y Imperatore dei Francesi
,
e non cessa di dargliene

prove sicure col promovere ardentissimamente i disegni generosi da lui

fatti per le cose d' Italia.' Lo zelo del Gabinetto^ di Londra in tal materia,

stimolato ancora dall' odio profondo che esso nutre contro il Papato, va

tant' oltre che riesce qualche volta persino ad impacciare collo spingere

troppo a far tutto e subito, cio che vuol farsi con prudenza ,
a colpo si-

curo,e salvi tutti i riguardi imposti dalle cqngiuntw?e. Di che abbiamo un

esempio nella pubblicazione di cerli Documenti diplomatici ,
che il Go-

verno inglese mando fuori, evidentemente collo scopo di chiarire il mon-

do tutto, che da parte sua non lascio nulla d'intentato, perche fosse pago
il desiderio della rivoduzione italiana, quanto all'essere insediata Sovrana

a Roma; e che solo ceFti scrupoli del Governo francese hanno tin qui im-

pedito cosi equa e santa soluzione della Quistione Romana.

Con la stampa di tali dispacci il Governo inglese volle/ors' anche fare

un servigio a Napoleone HI
,

in questo senso
;
che se mai egli abbiso-

gnasse di una specie di esterno costringimento per indursi una buona

volta ad abbandonar Roma in potere di Vittorio Emmanuele , avrebbe

nella pubblicita delle istanze di Lord Russell un motive di scusa, presso



380 CRONACA

i cattolici; e una ragione di satisfare all'opinione pubblica , presso i tf-

^erali. Ma potrebbe essere altresi che a Londra si volesse principalmente

ottenere una maggior parte d' influenza nelle cose d' Italia, meltendo in

palese le pratiche si calde che si fecero a pro di essa, contro il Papa ,
e

con una certa moleslia, al Governo francese. Checche sia di cio, daremo

qui per ordine i suddetti documenti, che nelle present! congiunture sono

rilevantissimi ,
in quanto danno a capire qual debba essere

,
secondo i

disegni del mondo
,

la soluzione della pia gpave tra le odierne con-

troversie.

2. E da sapere innanzi tratto, che a prezzo di piu decine di migliaia

di franchi annui
,
e di generosi sussidii

,
il Debats parigino divenne aral-

do ufiicioso e sostenitore acerrimo del Governo di Torino, di cui si fece

apologista, panegirista entusiastico epoeta cesareo. Oregli avvenne che

nei primi giorni del passato mese di Marzo il Debats, secondo 1'imbeche-

rata presa dai padroni suoi di Torino, svolgesse in certo suo articolo un

bel disegno per acconciare le faccende italiane, che in sostanza riduceasi

al partito di occupar Roma con presidio raisto di francesi e piemontesi

per alcun tempo ; dopo di che i primi bel bello si verrebbero ritirando,

afiinche i soli piemontesi rimanessero a tutela della liberta e indipenden-
za del Papa. Questo stupendo divisamento fu posto sott'occhio al conte

Cowley, ambasciadore inglese a Parigi ,
e una vocina diplomatics italia-

na gli fece intendere, che si gradirebbe molto di vederlo approvato e

caldeggiato a Londra. II conte Cowley non sel fece ripetere, e con un

dispaccio del 12 Marzo spedj a Lord Russell codesto articolo del Debats,

dicendo : L'idea d'una guarnigione mista a Roma di truppe francesi e

italiane, per un tempo limitato, mi sembra degna di considerazione
;
ma

probabilmente cadra a terra, come tutte le altre proposizioni, in presema
dell'ostinazione papale.

Ognuno vede come il discreto diplomatico dovesse inorridire al solo

pensiero di questa ostinazione dell'agnello a non voler permettere di

buon grado, che gli fosse dato a compagno messere il Lupo, da cui sareb-

be garbatamente divorato 1 Ma siccome, oltre a\Yostinazione papale, do-

veasi pure tener conto del compiacimento del Governo francese, il buon

Cowley con dispaccio del 14 Marzo fece sapere a Lord Russell, come

egli avesse investigata 1'opinione del sig. Thouvenel intorno al disegno

proposto dal Debats; ma, soggiunge con rammarieo il ministro inglese,

S. E. non mostro alcuna disposizione a sostenere quel progetto . E di

Tero, Tonore di seryire da fattorino al' Journal dcs Debats, se puo star

bene aH'alterigia brittannica del Cowley, non dovea troppo solleticare

la dignita francese del Thouvenel, anche nel caso che dietro al Debats si

celasse un Ricasoli od un Rattazzi. Dunque tal onore fu rifiutato. Ecco
un primo smacco per 1'italianissimo Debats, che ne tocco un altro peg-

giore nel rifiuto di Lord Russell, come si vede dalseguente dispaccio.
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3. II conte Russell al conte Cowley, Ministero degli esterr. 17 Marzo,

Rispetto al dispaccio del 14 corr. di V. E. io devo dichiararvi che una j

guarnigione mista, francese ed italiana, non sarebbe idea cpnveniente,
Sarebbe molto meglio, che le' truppe italiane dovessero essere in liberta di

occupare V intero territorio dello Stato romano alia spiaggia
sinistra del

Tevere, e che le francesi dovessero pccupare la regione vaticana della;

citta, Civitavecchia ed il Patrimonio di S. Pietro, alia spiaggia destra del'

Tevere. Quando questo discgno fosse accettato come un accompdamento*
temporaneo, il Papa sarebbe protetto; la sua dignita come

principe sq-
vrano sarebbe riconosciuta

; e, dopo un certo tempo, il re d' Italia ed if

Papa sarebbero dalla forza delle circostanze riconciliati. II sig. Thouve-
nel non dpvrebbe chiudere gli occhi ai mali della presente condizione di

cose. Essi sono: 1. II Governo francese si rende impopolare cpgli
Ita-

liani, e specialmente col popolo romano. 2. Nessun governo italianp,
sia di Ricasoli o di Rattazzi, o di chi si sia altro, puo frenare con eflicacia'

i mazziniani, i quali con questo ottengono una influenza indebita. 3. Una

guerra puo prorompere quando che sia, le vicissitudini della quale pos-
sono forzare I'lmperatore, sia ad abbandonare la sua propria opera in

Italia, sia a difendere 1' indipendenza italiana a costo di una guerra gran-
de e sanguinosa. La Granbrettagna, cosi lontana dal frapporre ostacola

ai disegni della Francia, e desiderosa di cooperare con essa all' intento-

di trovare una soluzione per la questione italiana. Voi leggerete questo-

dispaccio al signer Thouvenel RUSSELL

4. II Cowley si
affrettp

di comuriicare queste belle idee al sig. Thou-
venel

; quindi he scrisse il risultato a Lord Russell, nei termini seguenti.
II conte Cowley al conte Russell

, Parigi 20 Marzo. Ho visto il>

sig. Thouvenel ieri a sera, e gli ho letto, in eseguimento delle istruzioni

di V. S.
,

il vostro dispaccio del 17 corr. che richiama I'attenzione dl-

S. E. sui mali conseguenti dalla presente condizione di cose in Roma
e;

nel Patrimonio di S. Pietro, e suggerisce un disegno, con cui a cotesti malt

si sarebbe potuto nietter riparo. II sig. Thouvenel rispose, ch'egli teme-
va che il disegno della S. V. non sarebbe stato accettato da nessuna delte

due parti: dichiarando il Papa di non volere acconsentire a nessuna-

composizione, se non gli si rendano le possession! che ha perduto, e il

Governo italiano rifiutando di sanzionare veruna combinazione, la quale
non riconoscesse Roma a capitale d' Italia. Tra la

prpfessione
di tali due

estreme opinioni non pareva possibile un componimento , giacche la*

Francia non poteva permeltere a truppe italiane di entrare nel territorio-

occupato
da essa, senza il

beneplacitp del Papa. Inoltre disse il sig. Thou-
venel : E perche dobbiamo essere noi richiesti di abbandonare Roma e it

Patrimonio di san Pietro al Re d' Italia ? II piu che si pud aspettare da'-

noi, sarebbe la restituzione di Roma ai Romani. Io dissi, che, per quanto
spetta al governo della regina, io mi sarei ripromesso, che un tale accpmo-
damento

jo
avrebbe soddisfatto, intendendo perp bene che i romani do-

vessero rimanere padroni dei loro proprii destini. Se V esercito del Papa
dovesse essere composto di soli Romani, io presumo che il governo della

Regina trpverebbe poche o niune obbiezioni a tali disegni ;
ma come la

probabilita e che esso si comporrebbe di mercenarii forestieri (suppo-
neodo pure che il disegno pigli Una forma tangibile) , gli errori che da
cio potrebbero risultare, sarebbero incalcolabili. II sig. Thouvenel noa*
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espresse nessun desiderio che gli fosse lasciata copia del vostro dispac-
cio: ma avendolo io richiesto di riferirne la sostanza all'Imperatore, egtt
mi promise di farlp

COWLEY.

5. L'alterigia di Lord Russell si senti trafitta dalle risposte del Thou-
venel

,
e senza porre indugio se ne vendico con un dispaccio acerbetto,

cui commise al Cowley clie fosse letto al Thouvenel stessb. Noi lo re-

chiamo ancor questo distesamente, perche si vegga fin dove 1'odio al

Papato sappia spingere la perfezione nell'arle del fingers! convinto della

verita di certecose, che pur si sanno essere falsissime; come la guerra
fatta dal Papa a Vittorio Emmanuele, e le bande spedite dal De Merode,

il gran plebiscite del popolo al Foro romanp, e simiglianti imposture.
II conte Russell al conte Cowley ,

Ministero degli esteri. 22 Mar-
zo 1862.

Signpre, appare nel dispaccio di Yostra Eccellenza del 20 cor-

rente, che i! signpr Thouyenel ha aflatto franteso i miei suggerimenti,
quali erano partecipati nel mio dispaccio del 10 corrente alia Signoria
Yostra. II signor Thouvenel teme che iJ mio disegno non sarebbe accetlato

da nessuna delle due parti. Io non mi son mai immaginato che il Papa
1'avrebbe accettato. Noi sappiamo bene che persino il liberale accomo-
damento del 1815 s'ebbe una protesta dal cardinale Consalvi sul sog-
getto (li Ferrara e di Comacchio. II Papa quindi non consentirebbe a
nu!!a che fosse raeno della restituzione di Bologna e di Ancona. Se non
che il suo consentimento non c'e bisogno di chiederlo per Roma, piu di

quello che fosse per Bologna. L' Eccellenza Yostra si ricordera che ap-
pena le truppe austriache lasciarono Bologna, la citta scosse la sua sud-
ditanza al Papa. Accadrebbe il medesimo, se le truppe francesi ayessero
a iasciar Boma. Rispetto al consenso del Governo italiano, la Eccellenza

Yostra intendera che il Governo della Regina propone questo disegno co-

me iiQ accomodamento temporaneo. Se fosse proposto come una combi-
nazione definitiva, il Ministero italiano, senza duhbio, esiterebbe o ritiu-

terebbe d'accettarlo. Ma, come accomodamento temporaneo, nessuno

pup credere, che lo sgombro di Roma, di Yelletri, di Frosinone e della

spiaggia sinistra del Tevere, per parte delle truppe francesi, non sarebbe
accettato con sollecitudine dal popolo italiano. Napoli sarebbe soddisfatta

con un Governo che risiedesse in Roma; e 1'accusa che un Ministero in

Torino stia tentando di piemontizzare Y Italia cadrebbe a terra. 11 signor
Thouvenel dice : Perche dt)bbiamo noi essere richiesti di abbandpnare
Roma e il Patrimonio di san Pietro al Re d' Italia? II piu che si puo
aspettare da noi, sarebbe la re&tituzione di Roma a' Romani. Questa
e una obbiezione

piuttostp capziosa che concludente. La grande obbie-
zione fatta allo sgombro di Roma per part-e delle truppe francesi, com' e

stata posta di frequente dal signor Billault, in qualita di organo^parla-
mentare del Governo francese, e che vi prevarrebbe 1'anarchia. E pps-
sibile certamente, che, se le truppe papali e i mazziniani fossero lasciati
a vincerla per le strade di Roma, alcuni giorni di disordine potrebbero
occorrere. Ma se truppe italiane dovessero occupare il Campidoglio e le

truppe francesi il Yaticano, nessuno
intervallp

di anarchia ne potrebbe
seguire. Si abbia bene a mente, che son dodici mesi che il Papa sta ef-

ieUivamente facendo guerra (sic) al Re d' Italia nelle sue Province me-
ridionali.

Monsignpr De Merode ha mandate (sic) bande armate ad at-
taccare le truppe italiane sul mezzogiorno d' Italia. II diritto di guerra
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per parie del Re d' Italia contro il Papa, si e quindi r-eso chiaro ed Mi-
sputabile. La recente diniostrazione avvenuta nel Foro mostra quanto l.e

forze del Re d' Italia sarebbero le benvenute a' Romani. Si deve osser-

vare che, conforme a' miei suggerimenti, il Patrimonio di son Pietro

rimarrebbe al Papa, ameno che un finale accomodamento non sifacesse.

II Re regnerebbe in Roma, come in capitate d' Italia. II Papa rimarrebbe

nel Yaticano e nel Patrimonio di san Pietro, come pontefice sovrauo.

Yoi leggerete questo dispaccio al signer Thouvefld RUSSELL. Non
lo direste dispaccio di un matto?

6. Con questo il
Russell ottenne il contrario di cio cbe forse intende-

Ya; cioe non solo nonriusci a far piegare il Thouvenel a'suoi disegni, ma
n'ebbe dichiarazioni, daparte dell'Imperatore, che doyeano levargli ogni

speranza di dare, almeno per ora, 1'ambita Roma ai piemontesi. Ecco ii

dispaceio con cui gli vexme esposta la faccenda.

II Conte Cowley al conte Russell. Parigi ^8 Marzo. Siecome il

sig. Thouveael non pote ricevere i membri del Corpo diplomatico aei

giorni scorsi, non ho trovato che quest'oggi un'-opportunita di eseguire
le istruzioni di V. S., leggeudo a S. E. il dispaccio del 22 corrente, che

spiega 1'opinione del governo di S. M. circa 1' occupazione di Roma per

parte dei francesi
;
essendo sembrato a V. S. dal mio dispaccio del 20,

che S. E. avesse mal compreso i vostri suggerimenti contenuti. nel di-

spaccio del ,17 di questo mese. Tosto che inlbrmai il signor Thouvenel

della natura della comunicazione che io doveva fargli, S. E. m'interrup-

peperdirmi, che aveva mostrato all'Imperatore la copia del dispaccio di

V. S. del 17, che io gli aveva spedito appositamente in via contidenzia-

le, dopo aver risposto a V. S. il 20 corrente. Mi disseche S. M; 1'javeva

letto attentamente, e lo aveva incaricato di rispondere, che era molto

grato della maniera amichevole e confidenziale con cui gli furono presen-
tati i suggerimenti di Y. S. ;

ma che era dispiacente dell'impossibilita di

agire in conformita dei medesimi, particolarmente in un momento in cui

gli atti del generate Garibaldi potrebhero cagionare movimenti serii in

Italia.

A^lora cominciai a leggere al signdr Thouvenel il dispaccio di Y. S^

Dopo averlo inteso, S. E. disse di comprendere che Y. S., come rninistro

d'un paese protestante, persistesse in opinioni propugnate da voi sino dal

principio della quistionc italiana
,
e che voi non apprezziate le difficolta

contro cui deve contendere un minislro cattolico quando tratta colla

Chiesa di Roma. Quindi il signor Thouvenel entro in materia per pro-
vare con

yarii argomenti i diritti che
,
secondo quello che diceva

,
il

Papa possiede ancora come sovrano temporale, e per mostrare che le

pretese del governo italiano sopra Roma come capitale d' Italia, e so--

pra Venezia come provincia italiana
,
erano interamente ingiustificabili,

secondo la maniera comune di interpretare la legge internazionale.

Io non entro nei particolari di questi argomenti, perche mi fu facile

di convincermi che essi non avevano alcun peso presso al governo impe-
riale, quando le Legazioni, 1'Umbria, le Marche, la Toscana, Napoli e la

Sicilia furono annesse alia Sardegna. Non faccio che mentovarli alia Yo-
stra Signoria, per proyarle al di la del bisogno (lo dico con dispiacere) la

debole speranza che si deve avere, di mpdificare, colla discusaione o colle

rimostranze, il sistema che il governo dell' Imperatore ha deciso di se-
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guire riguardo alia quistione papale. La soluzione ne fu abbandonata ,

^alraeno da quanto pup giudicarsi da tutte le apparenze, al Papa; e non

veggo altra politico sicura da seguirsi dall'Italia, che quella di adoperar-
^si a consolidare I'amministrazione interna. Essa

ptterra
cosi forza all'in~.

terno, e comandera la confidenza aU'esterno, e sara pronta ad approfittare
di tutte le occasion! favorevoli per compiere la propria unita, dimostran-

4o la verita del proverbio, che 1'unione fa la forza. Conviene che io ag-

giunga che il sig. Thouyenel fece delle obbiezioni ad altre parti degli

argomenti contenuti nel dispaccio di V. S.
;
ma non meritano di es-

-sere ripetute, eccettuato nel caso che si desiderasse di intavolareunapo-
lemica, e percio mi astengo dal riprodurle. Cowley.

7. Non tornava a conto al Russell di mostrarsi \into p lasciar traspa-
'-rife qualche disposizione a contentarsi di Teder fatto cio che piacereb-
be a Napoleone III; quindi replico col dispaccio seguente, in cui abban-

dona una parte deile sue pretese, mettendpne in yista alcune altre e mo-
strando di credere che anche aParigi si siano gia fatte concessipni.

II conte Russell a lord Cowley. Londra 2 Aprile. Ringrazio. V. E.

della diligenza con cui eseguiva le istruzioni del goyerno della regina.
Si e ottenuto un grande yantaggio togliendo la questione dall'ambiguita
oftd" era avvolta la situazione del Papa a Roma. II signor Thouvenel
-non parla piu della difficolta di persuaciere il Governo italiano ad accet-

tare le condizioni suggerite dal goyerno inglese. Non- si tratta neppure
di forzare il Papa ad abbandonare il potere temporale ed a restare in

Italia come suddilo d'un altro sovrano. Tutta la questione si e di sapere,
se il Papa, avendo perduta la Romagna, le Marche e 1' Umbria, conserye-

rebbe tutto il territorio occupato dalla Francia, o se le truppe france-

si non occuperebbero per conto del Papa che il patrimonio di S. Pietro

compreso il Vaticano.

Fatta astrazione d'pgni differenza tra un monarca protestante ed un

-cattoljcp romano, e eyidente che questo principio cosi sostenuto e in con-

iraddizione coi principii sostenuti dapertulto dalla Francia e dall' In-

ghilterra. Roma e territorio estero. I Romani deyono dir nulla, e le trup-
;

fe estere tutto, quanto alia forma del loro goyerno. Tale sistema non

puo durare lungp tempo. Esso e troppo p
1

irettamente contrario alle mas-
sinie di diritto internazipnale ed ai yoti del popolo italiano. Per altro

non desidero che Y. E. intraprenda una polemica su questo argomen-

tp.
Ma da un' altra parte il governo francese

non deve rimproverare al-

I'itaiiano la mancanza di tranquillita nel mezzodi , finche la bandiera

francese incoragyera il Papa a mantenere un santuario, in cui tutti i capi
di briganti trovano un rifugio e si preparano colle loro bande ad inva-

province pacific-he. Non leggerete questo dispaccio al sigaor Thou-

51, ma gliene comunicherete la sostanza. Russell.
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Benche la verita sia in se medesima immutabile ed eterna
,
come

Dio che n' e il supremo principio e la fonte unica, tuttavolta i mezzi,

ond' essa all' umano inlelletto si manifesta, possono variare e multi-

plicarsi incessantemente ;
ed oggi un matematico

, per via di sintesi

o di analisi al tutto nuova, polrebbe riuscire al faraoso teorema, che

molti secoli addietro fe gridare evreca a chi Irovollo la prima volta.

E tale allresi inlerviene quanto alia verita della Chiesa cattolica, a

rispetto delle sette eterodosse che la circondano. La divina origine di

lei e la persistente congiunzione di lei col suo celeste Autore, e una

verita che sara sempre la medesima e che non ammellera ne piu ne

meno fino alia consummazione dei secoli. Ma cio non toglie che di

quella verila stessa si rechi in mezzo una nuova dimostrazione, la

quale sia resa ancora piu splendida dalia dimoslrata falsita delle

profession'! che contro a lei si sollevarono, od anche solo da lei si

separarono.

Ora niente meno di questo ci e sembralo aver trovato in un pre-

gevolissimo scritto inglese, pubblicato in Londra quest' anno stesso,

in Ire volumi dal sig. T. W. M. Marshall, col titolo : Missioni Cri-

sliane; loro Ministrij loro metodo e low frutti l.-Esso, lasciando

1 CHRISTIAN MISSIONS; their agents, their method, and their results ; by T.

W.M. MARSHALL. London Burns and Lambert, Brussels, H. Goemare, 1862.

Serie V, vol. UJ, fasc. 298. 25 1 Agr.slo 1862
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stare le consuele armi di controversia, onde i Cattolici sogliono in-

veslire i Protestanti, portandone un non difficile Irionfo, si e ristrelto

a raccogliere e pubblicare una serie di fatti gravissimi per 1' impor-

ianza, irrepugnabili per 1' autorila, e per la loro moltitudine e sva-

riatezza universalissimi, dai quali si raccoglie con evidenza palpabile

la diviriila della nostra Ghiesa e Yumanimo, diciamo cosi, delle sette

dissident! da lei, segnatamenle del Protestanlesimo, quale il secolo se-

xtodecimo lo lascio in malaugurato retaggio alia non piu una Europa.

Talmenle die se iutti gli allri argomenti mancassero (e tanti da Ire

secoli se nc sono trovali e prodolti!) ,
bastercbbe questo solo a non

piu permellere pur Y ombra del dubbio ad una coscienza, che crede

ancora alia vcrita e la desidera in huoria fcde. Quando poi si sara

intesa tutta la rilevanza di un somiglianle lavoro, forse non si giu-

dichera esagerata quesla noalra parola ;
che cioe Ira i maravigliosl

e moltiplici trionfi
,
che Iddio sta concedendo alia sua Chiesa in un

tempo, che tanle ire sono scatenate contro di lei, e tanti danni le

sono fatti e tanti le si minacciano dalla empiela scoperta e dalla co-

darda ipocrisia, si debba contare anche questo, che rischiara di cosi

uuova e fulgida luce la celeste e da allri non parlecipata sua missio-

ne sopra la terra. Tant' e! -non si deve altro che guardare ai frulli

dell' Aposlolato cristiano, per conoscere accerlatamente presso cui si

trovi la vcrace ed unica forma del Cristianesimo. Ex fmclibus eorum

cognoscelis eos, e 1' epigrafe che, dal settimo di S. Matteo, 1' Autore

ha poslo in fronte al suo lavoro.

jNoi, leggendo attesamcnle questi Ire volumi
,
abbiamo giudicato

che nulla per avventura erasi fmora pubblicato in questo genere o

di piu compiulo per 1' ampiezza dei fatti che vi si espongono ,
o di

piu palpabile per la evidenza delle facili illazioni die se nc dcrivano 1.,

In quclla poi che ci rallegriamo a pensare i fruUi preziosi di salulari

disinganni, die untal lavoro serabra deslinalo a produrre tra gli ete-

j'odossi
, ci ii paruto che ai noslri lettori iialiani e cattolici potesse

1 Ci giunge ora un' opera moltp consimile a questa, data in luce dal

chiarissimo P. Perrone, col titolo : L'Apostalato Cattolico e il Proselilismo>

protesiante, ossla I' Opera di Dio e I' Opera deli'uomo, Geneva 1862, Di essa

(laremo contezza ai nostrl lettori in uno de'prossimi quaderni.
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tornare di mollo gradimento e di utilita non minore 1'av.ere di questa

nuova opera uria contezza plena, quanto, s' intende, ci sara possibile

restringere in tre o quatlro articoli un lavoro di cosi lunga lena. Certo

essi non hanno alcun bisogno di vedere dimostrata da noi la divinita

della Cliiesa, e la falsita del Prolestanlesimo
;
tuttavolta 6 indubitato

che, eziandio delle veil la che si credono o si sanno, .reca : noii.pie-cola

soddisfazione intendere novelle pruove, come recherebbe soddisfa-

zione al possessore di un fondo Facqui stare .qualche miovo titolo al

possedimenlo di quello. ball' altra parte le lamentabili condizioni, in

che versa la misera Italia, condannata dai suoi nuovi padroni ad

ascoltare un linguaggio, che ne essa non ascolto mai ne i padri suoi T

ed $ vedere ufficialmente insiiltata e soppiantata quella sola Reli-

gione che essa professa, menlre tutte le altre trovano
,
non che tol-

leranza, protezione ed incenso ; quesle nuove condizioni
,
diciamo.

come rendono probabile che alcune anime deboli, all' inusitato urlo,

possano balenare, cosi fanno conveniente ,
se non anche necessario,

che a rinsaldarle nella fede , siano loro proposli i migliori argo-

menti che si possano avere alia mano
;
tra i quali T esposlo dal Mar-

shall e ^n pur nuovo pei novissimi fatti da cui e (Jcrivalo, ma e

pereniorio si, che indarno si tenterebbe fargli alcuna replica conelu-

dente. Ad ogni modo.noi non vorremmo che i -nostri lettori porta,s-

sero giudizio della opportunila ed utilita di questa noslra trattazionc,

prima di averne compiuta la lellura: allora solamenle saramio in.

grade d' intendere la portata del libro, e la ragione, per la quale noi

ne abbiam fatto un cosi gran capitale. Ma innanzi tratto ,ci e uopo
di mettere in pieno lume il priucipio fondamentale dello scrittore

;
dal

che apparira altresi come, prima del presente tempo, una tale vitto-

ria deUa Chiesa callolica sopra lutte le sctte protestanliche ,
saria

stata, permanco di sufficienti e sicuri elemeiili, molto malagevole,

per non dire ancora impossible. Ed egli ha avuto la fortuna di co-

gliere il buon punto, jnostrando, oltre a cio, di averlo saputo trat-

tare in maniera compiutissima ed eccellente. Ecco duiique qual e

5ustanzialmente il discorao del Marshall
;
e noi nello esporlo ci fare-

mo lecito di promettervi o d' intercalarvi qualche nostra considera-

zione, affine di randerne via piu chiaro il concetto.
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La costiluzione intima della Chiesa di Cristo le rende essenziale

un carattere od attributo ,
die vogliamo dirlo

,
il quale, come appar-

tiene necessariamente alia sua natura e quasi rampolla da quella,

cosi puo essere mezzo sicuro da riconoscere la natura stessa, ogni

qua! volla ci avvenga di dubitare, se in questa o quella istituzione

sia propriamente essa chc ci si mostra. Appunlo come della risi-

bilita e di altre proprieta essenziali dell' uomo insegnavano i sum-

mulisti, Iraltando delle categoric o dei predicamenti, come piuttosto

solevano dire. Se quella tale e proprieta essenziale dell' uomo, ossia

procedciite necessariamente dalla umana natura, ne altronde puo

procedere die da queMa, voi potete essere certissimo che dovunque

trovatc quella proprieta, dev' essere questa nalura
;
e vieeversa non

vi puo essere questa, ove quella in qualehe modo non si palesi. Ouel-

1' altributo poi, che dicemmo essenziale alia Chiesa, e una maniera di

ieeondita, per la quale, colla missione di convertire le nazioni al Cri-

stianesimo, sia stata fatta capace e sia sempre di convertirle effettual-

menle. Scnza questa, il piccolo drappello degli Apostoli saria potuto

rcslare solilario nel mondo, e sparirnc senza lasciare di se, die una

languida riraembranza
;
e 1' Evangelic, quanto al pratico perfeziona-

mento degli uomini, avrebbe potuto non avere miglior fortuna della

RepMlica di Platone o delle Vite parallels di Plutarco. Ma Cristo,

die nel suo pellegrinaggio lerreno non iscrisse alcun libro, no in-

giunse a'suoi discepoli lo sememe, predico egli il Regno di Dio ed

ingiunse ai discepoli il predicarlo a tulte le creature (omni creatu-

rae): il che inchiudeva implicitamente die quella predicazione avreb-

be iivuto universalmente il suo effetto
,
se pure un Regno di Dio do-

veasi costituire sopra la terra. Anzi, anclie prima die ne facesseagli

Apostoli 1' ingiunzione ,
1' Istitutore divino della Chiesa nel primo

chiamare Simone, non ancora deito Pietro, alia sua sequela, gli pre-

iiunzio aperto ,
che qumci appresso egli sarebbe slato pescatore di

uomini; che cosi suona quell' exinde eris homines capiens, delto da

Crislo a Pietro, quando questi gli cadde appiedi tutlo commosso per
la copiosissima pescagione falta al comando di lui nd mare di Tibe-

I'iade. E \ ede ognuno che il capere homines , predetto al Principe

degli Apostoli, dovea essere uffizio nc rislretlo alia sua persona, ne
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labile colla sua vita, ma perpetuo, ma permanente nella Chiesa, del-

la quale lo stesso Pietro ed i suoi successor! sarebbero stati visibili

Capi e maestri.

DaH'altro canto il solo muovere lo sguardo nel mondo presente ed

il prolenderlo nelle eta trapassate dee convincerci colla evidenza,

die puo aversi maggiore dalla propria sperienza e dalla storia ,
che

cpiella fecondita vi e stata di falto e meravigliosa in ogni tempo nella

Chiesa; in quanto e indubitato die le nazioni oggi crisliane non era-

no tali in un tempo piu o mono remoto
;

e se divennero e perdtira-

rono, do fu in virtu della predicazione esercitatasi Ira lore per auto-

rita e per mandato della Chiesa. E poi notevolissimo che S. Paolo

appena conosce allra via aperta ai popoli non meno che agli uomini

individui da venire alia fede
,
che quclla dell' udito

,
il quale si apra

al Verbo di Cristo: Fides per aiiditum, auditus autem per Verbum

Christi; ed hi medesimo chicdendo : Quomodo credent sine prae-

(h'canie? nega implicitamenle potersi alia fede, nell' andamento con-

sueto della Provvidenza
,
venire per allra via che per quella di una

predicazione, la quale, ad essere legiltima ed effieace, deve avere il

suggello della missione divina avuta o immcdialamcntc dalui, come

la ebbero i primi Apostoli ,
o mcdianle la Chiesa depositaria dello

spirito e deR'autoi'ita di lui. Che altro da do non importa queH'altra

interrogazione: Quomodo praedicabunt, nisi mitfantur?

Quinci pertanto e manifestissimo die la missions di predieare il

Vangelo allc nazioni, o piultosto vogliamo dire ai Gentili, colia con-

seguenza di comertirli in effetlo, parlando almeno universalmente ,

come e attributo essenziale della vera Chiesa, cosl puo essere mezzo

(iimostrativo per conoscerla; e per converse il difetto di quella ? ..

chiartto dal non mai seguito effetto, puo essere ollima dimoslrazione

a convincere la falsita di chi si arrogassc di essere
,
non essendo

veramente, cio die presume. Dove, a non torre abbaglio ,
vuol no^

(arsi, die qui noi non trattiamo della conversione del mondo pagans

al Cristianesimo ,
la qiulle suole recarsi dagli apologisti ,

come uno

dei piu poderosi molivi di credibilita, in favore del Cristianesimo

siesso
;
ed e di Mli podcrosissimo ,

veduto sopratlutto la grandezza

smisurata dell'effetto, gl'insormonlabili ostacoli dielo difficoltavano,
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la esiguita e debolezza del mezzi che lo produssero e la meravigliosa

facilita e speditezza, onde fu prodotlo. No! noi non parliamo qui del

mondo pagano convertito alia fede
; parliamo sivveramente dell' abi-

lifa che dovette avere ed ebbe di fatto la Chicsa a convertirlo
;

e

quanto a questo, il solo vedere le nazioni falle cristiane, le quali, se

non sono ancora la maggiore, sono certo la miglior parte del mondo,

deve convincere quell' abilita esservi stata effettivamente : come ap-

punto il solo vedervi innanzi una mimerosa figliuolanza , yi e argo-

mento irrcpugnabile della fecondita, onde dovett' essere dotata la

madre die generolli.

Nelle quali considerazioni nulla per avventura non e di nuovo e

die il piu dei nostri leltori ottimamente non sappiano. Nuova non-

dimeno e 1'applicazione che di esse fa il Marshall al Prolestantesimo

nioderno, messo a rincontro colla caltolica Chiesa, dalla quale questo,

ha gia oltre a ire secoli ,
con aperta e violenta scissione voile sepa-

rarsi. Avveuuto quel falto, se allro ne fu mai, lamentabilissimo, per

le cagioni e cogli efFetli die qui non accadc ranimeniorare, 1'Europa

crisliana reslo c4i\ isa in due gran campi : daH'una parte resto 1'anti-

ca Chiesa qual era stata per quindici secoli colle sue credenze, colle

sue discipline, colle sue pratiche, ed in do solo divariata da se me-

desima, die la sacra Sinodo tridentina avea recalo in piu chiara luce

il domma ed in piu fenni ordini la disdplina : dall' altro erano le

nuove sette
,

le quali da principio si arrogavano il vanto di essere

esse sole la Chiesa
,
dando a Roma il titolo di Babilonia ed al Papa

quello di Anticristo
;
ma quinci a poco ,

almeno una parte di esse ,

rammorbidite e raumiliate
,
scesero a migliori patti ,

acconciandosi

a passare esse pure per Chiesa vera
,
senza pretendere che tale non

fosse quella che per tale era stata sempre riconosciuta. Con quali ar-

gomenti, tratti dalla Scritlura e dalla Tradizione, si moslrasse falsa la

nuova dottrina sanno coloro che diedero qualche opera alia Controver-

sia. II Marshall si e volto a questo carattere od atlributo essenziale

alia islituzione di Cristo, il qual carattere potrebbe chiamarsi la fecon-

dita apostolica ; e piuttosto die considerare la Chiesa e le sette nd

rispettivo loro insegnamento del domma. della morale e del culto, le

ha considerate all' opera nella convcrsione delle genti idolatre
, per
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poter dire alia fine
,
come dice di fatto nell' ultimo capo : Vidimus

operantem. Ed il ragionamento, sopra il quale egli ordi lulta la lela

del suo lavoro, fu questo. Se la Chiesa all'apparire di Lutcro era de-

viata dal suo primiero indirizzo, fino a non essere piu 1' unica e le-

gittima sposa di Crislo
,

la fecondita del suo apostolato avrebbe do-

vuto cessare
,

sicche nei Ire secoli die seguirono le avrebbe dovulo

essere impossible il raccogliere nel suo seno nuove genii converlile

alia fede per sua opera , come pei quindici secoli precedent! av-ea

sempre falto. Cosi, per le ragioni dei contrarii, se tra i professori del

nuovo Yangelo avesse pigliato albergo lo spirito di Cristo
,

sicche

tra essi e tra essi soli si fosse dovuto cercare e riconoscere la vera

sua Chiesa
,

il capere homines, o vogliamo dire la grazia dell' Apo-

stolato
,

si sarebbe rivelato tra essi colla conversione dei Genlili ,

aggiunti per opera loro all' ovile di Cristo. Ora le memorie passate,

i fatti che abbiamo sotto degli occhi ci dicono precisamente il con-

trario. Tanto e lungi che nel secolo sestodecimo Y anlica fecondita

della Chiesa s' isterilisse nell' opera di convertire le nazioui genlile-

sche, die anzi appunto in quel secolo essa vi piglio uno slancio ma-

raviglioso, i cui frutli perdurano ampli c cospicui in tut to il nuovo

mondo fino a' di nostri
;
e fino a' di nostri altrcsi si continua 1'opera

evangelizzatrice , coronata per ogni dove con nuove conquisle. Per

converse la miova Religione rifoi-mata
, per oltre a dugencinquan-

t' anni
, quasi avesse presentimcnlo della sua necessaria ed insigne

impolenza, non diede un segno , quanto che piccolissimo ,
di volere

imprendere la conversione delle genti idolatre. Come tosto poi vi si

accinse, al declinarc del passalo e sugl'inizii di questo secolo, si trovo

colpita ed accompagnata per tutto da una sterilila cosi assoluta,

universale
, ostinata

,
che

,
non che fondarc una Crislianita alquanlo

eslesa
,
non le e venulo fatto di guadagnarc alia sua credenza una

borgata pagana od una famiglia ;
e cio a confcssione di quei mede-

simi che vi si adoperarono con ogni maniera di poderosi mezzi, resi

ancora piu potenti dalla emulazione, la quale naturalmente dovea na-

scere in loro dal contrapposto con una istituzione invisa , men prov-

Aista di umani mezzi, e che nondimeno, sotto i medesimi loro occhi,

trionfava per tutto. Ora die si Torrebbe piu innanzi, per conchiudere
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che nella Chiesa cattolica ed in lei solamenle essendosi manlenuta

fmo al di d'oggi la grazia dell'Aposlolato opcroso, efficace e fecondo,

senza che alle selle dissidenli non ne fosse mai comunicato bricciolo

o filo, solo in quella ed in nessuna di quesle, si dee rieonoscere Tuni-

ca e vcra Sposa di Crislo?

A siffalto argomento noi non vediamo quale replica possa farsi
; e

trattandosi non di un ragionanaenlo astruso o di una disquisizione bi-

blica, ma di un fatlo evidente c palpabile, quanto puo essere qualun-

que falto atteslato dalla sperienza, ci pare die qualunque dissidente di

buona fede si dovrebbc dare per \inlo. Secondo queslo rispetto, il Kbro

del signer Marshall si sarebbc poluto allresi inlilolare : La Divinita

delta Chiesa e I wnanismo delle selte dimostrati dalla fecondita di

quella e dalla slerilita di quesle nell' opera di emngeliszare <//'
In-

fedeli. Con cio non e nostra intenzione biasimare il titolo appostogli

dall'Au lore, il quale, con quella parola piu generale di Missioni Cri-

stiane, ha lasciato sospeso il giudizio die dovra darsi a lellura com-

piuta ,
schivando cosi le ripugnanze islinlive, che una maggiore

chiarezza avrebbe forse ccciiate negli animi preoccupali da pregiu-

dizii. Ma quando il tilolo avessc voluto prescindere da quci rispelti

e manifestarc tulla la sua conlcnenza lino dalla prima pagina, appena

avrebbc polulo essere allro dall'indicalo da noi.

Piullosto si polrebbe chicderc per qual molivo una somigliante

dimoslrazionc non si saria potuto isliluire prima del presente tempo,

sicche il Marshall non pure e stato il primo, ma sol di poco avrebbe

polulo essere prevenulo da qualunque allro a condurrc quel lavoro col

uielodo e cogli elemcnli, di die egli si e yalulo. E noi rispondiamo che

quanlo alia parle posiliva, la quale riguarda la fecondita della Chie-

sa, la cosa non e punto nuova, e slala folia pei Callolici da parecchi

altrl e da gran tempo ; e, non foss'altro, gli Annali delta Propaga-
zione della Fede, degna conlinuazionc dellc Lettere Edificanti, so-

no una pcrpclua dimoslrazionc come di quella fecondita
,
cosi del

germe diviuo che n' e il principio. Ed e tanlo consueto per noi il

senlirei narrati quegli effelli, die per poco, all'ascollare la tal pro-

vincia convertila alia fedc, la tal nuova Cristianila fondata nei regni

idolatri, le (ante migliaia di aggiunli alia gran famiglia cattolica, nep-
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pure vi badiamo. Ma per do che si atticne alia parle negativa, cioe

alia dimoslrata e riconosciuta sterilita del Protestantesimo, prima di

ora non se ne sarebbero potute avere le pruove, almeno in quella

copia e di quel peso, che bastassero a fare piena ed irrepugnabile

dimostrazione, ancbe presso le persone piii sospettose e diffidenti
,

quali sono comunemente gli elerodossi a riguardo di pruove venute

loro dal campo avverso.

Come fu da noi nolato piii sopra ,
le selte eterodosse non si pose-

ro universalmente all'opera di predicare il loro Vangelo alle nazioni

idolalre, che da forse un qualtordici o quindici lustri. Ora conveniva

dar loro il tempo di fare le loro pruove, di sperimenlare le loro forze,

di tentare i loro metodi e di fare da ultimo la confessione solenne della

loro impotcnza : nel die la umana superbia suole andare tanto a ri-

lento, die dee parerc somigliante a miracolo che in questo caso vi si

sia pure arrivalo. Ne bastava che un paio od anche una dozzina lo

attestassero di questa o quella regione del globo : a cio si saria potu-

10 replicare, un fiore non far primavera ;
e quesle polere essere ec-

cezioni dipendenli da peculiari impedimenli ,
da non polerne trarre

una illazione veramenlc universale. Ad averla tale era necessaria una

nube di lestimonianze, raccolte da lulte le parli del mondo esplorale

dalle Mission! Crisliane, sicche si polesse dire con verita
, affalto

tutte le imprese di questo genere, cominciate e condotle dalle sette

protestantiche, avere compiutamente ftillito il loro scopo, a confes-

sione dei piii caldi favoreggiatori ed in parte ancora dei piu zelaiiti

operalori di quelle. Ouando si consideri questa necessita della di-

mostrazione, almeno a rispelto degli Elerodossi
,
che poca fiducia

avrebbero avuta nelle testimonianze dei Catlolici
,
non parra troppo

11 poc'oltre a mezzo secolo die si e dovuto attendere, per raccoglie-

re cosi preziosi dementi
;
ma piuttosto parra maraviglioso die pure

vi si sia venuto. A noi certo, leggendo quest! tre volumi
,
e paruta

cosa stupenda ,
che Ministri e Dignitarii anche supremi , soprattutto

della Chiesa anglicana, ed in tanto numero o con termini cosi espres-

sivi proclamassero la nullita dei frutti ottenuti ,
e quasi la dispera-

zione di mai ottenerne, da un Ministero die dovrebbe formare il lo-

ro orgoglio , e forma il loro agiato sustentamento, e di molti puo
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aggi lingers! eziandio la loro ricchezza. Senza punto nulla detrarre a

una lealta che certamente gli onora ,
ci sara lecito pensare die cia-

scuno di loro
,
nel fare quelle caridide e, seeondo eterodossi, mollo

improvvide confession!, non avra present! to le coaseguenze disastrose

che altri ne avrebbe potuto trarre a confutazione e confusione del

preteso Evangelio, cui professano di sen ire. L' uno non sapendo

dell'altro, ciascuno si sara creduto per avventura di essere solo o

certodi dovcrsi trovare con pochi. Pensate il trasecolare che dovran

fore al trovarsi in tanli
,
ed al vederc come un uomo paziente e ca-

pacissimo, gia Protestante com'essi e Minislro com'essi della Chiesa

slabilila ,
vcnuto al grembo della unita catlolica, impossessatosi di

quelle ingenue confession!, le hariunite in un gran corpo, facendone

come una catena non interrotta di pruove, con non altra distinzione

Ira loro, die di averle raggruppate, seeondo le grandi regioni del-

1' Asia
,

dell' Africa
,

dell' America
,
della Polinesia e di una parle

dell' Europa orienlale
,
a cui rispettivamenle esse si riferiscono. Chi

guardasse solo agli umani pregidizii ed aH'impero tirannico che

quest! esercilano sopra gli animi anche meglio disposli naturalmente .

giuclidiera die i lestimonii
,
in questo lavoro appellati ,

non saranno

guari conlenli di avere ciascuno portato il suo sassolino a levare un

edifi/io, die, senza essi volerlo o saperlo, c la condanna perentoria

ed inappellabile del Protestantesimo da loi'o professato. Ma tulti

gli amid sinceri della verila
(
e chi viela loro di essere del costoro

felice nnmero ?
)

si rallegreranno che la Provvidenza , per via cosi

inattcsa. abbia recata luce tanlo nuova e tanto sfolgoranle sopra di

un yero rilevanlissimo e che puo tornare di segnalata ulilila a molti

traviati o balenanti, anche nella nostra Italia rigenerata.

Ne solo della sterilita delle sette protestanliche diedero cosi nu-

merose e luculente testimonianze i Protestant!
;
ma e non le diedero

meno esplicite della fecondit^, stupenda ,
onde le opere dei missio-

narii cattolici erano coronate in quei paesi medesimi ,
che alia loro

cultura mostravansi cosi renitenti ed ingrali. Sotlo il quale rispetlo

quella medesima prcrogativa della nostra Chiesa ,
se non acquista

per noi maggiore sicurezza ed autorila
,
in quanta, eziandio senza

cio, ne eravamo gia persuasi ; pei dissident! puo avvenire che ora
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sia loro manifestata la prima volta, ed a noi medesimi puo schiudere

il varco ad utilissime considerazioni. Perciocche della cosi univer-

sale, persistente e sfoggiata differenza di effetti Ira due ordini di

persone, clie si conlendono di giungere al medesimo scope, che e

per gli uni e per gli altri la conversione delle genii pagane al Crislia-

nesimo, si deve pure assegnare una qualche cagione. Ora dal libro

del Marshall si fa evidente, die quella cagione non puo assegnarsi

negli umani presidii che difettassero agli Eterodossi ed abbondas-

sero ai Gattolici. Anzi e precisamenle il contrario
;

e questo mede-

simo, in quella die rende piu notevole e diciamo piuttoslo piu stra-

na la differenza
,
ci sforza a ricorrere a qualche elemento sopranna-

turale, essenzialmentc necessario alia fecondila dell'apostolalo, ed il

quale, largito da Dio e mantenuto invariabilmcnle alia sua Chiesa,

fu sempre ed e tuttavia negato a coloro die, ribellati a lei
, osarono

volersi sostituire in sua vece.

Tra gli umani presidii ,
che possono esteriormente coadiuvare

1' opera evangelizzatrice, noi ci coiitentiamo per ora di ricordare sola-

mente la pecunia, e la protezione goyernativa e diplomatica, onde i

missionarii possono alcuna volta essere sostenuti in region! cosi Ion-

lane e tra genii barbariche. Ora nel presente tempo e indubitato, e

questo libro lo fa toccare con mano per via di nomi proprii, di fatti

e di cifre numeriche, die, per 1'uno e per 1' altro capo, il vantaggio

e tutto dalla parte delle Mission! proteslanliche, a riguardo delle qua-

li le catloliche, veduto la loro moltiplicita ed ampiezza, si potrebbon

dire povere e diserte. Ora non vi pare stupendo die le povere e le

diserle ottengano tutlo, e che le doviziose e le potenli di prolezioni e

di aderenze non abbiano conchiuso
,
ed oggimai piu non isperino di

conchiudere mai nulla?

Per quanto sia vero che solo da pochi anni il Prolestantesimo si e

vollo all'opera delle Missioni straniere, non e men vero tuttavolta che

pochi anni gli sono bastati per assicurare a quesle ingenti valsenti, che

sembrerebbero incredibili, se pubblici ed autenlici documenti non ne

facessero fede. Fosse naturale generosit^i; fosse che in Inghilterra, in

Alemagna e negli Stali gia uniti di America la ricchezza e la porzione

degli Elerodossi piu assai die deiCallolici; fosse che i primi abiluati
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a tutlo avere dall'oro, si prometlano da queslo assicurate senz' allro

le conversion! dcgli Infedeli, sicche tanle piu saranno le anirae con-

vertite, quanti piu mandino cola slerline, fiorini o talleri; fossero lul-

te insieme queste ragioni od altra die piaccia escogitarne, il fatto e

indubitaio : per quelle Missioni fu quasi tulfunoTesserc costiluile ed

il trovarsene ricche sfondolate. Delle diciasselte sociela r die ricorda

il Marshall, slabiiite nelle Ire region! menzionate poc'anzi, non ve ne

e alcuna die non raccolga annual mente quasi altrctlanto, die lanostra

unica e sola Associazione per la propagazione delta fede; e sono di-

ciassctte ! Ma se mono ricche fossero le Missioni, come si potrebbero

slipendiare cosi profumatamente i Missionarii?Gran cosa a dire! die

un Vescovo anglicano di Calcutta riceve ,
a compulare lullo die gli

yiene per varii titoli, presso a venliinila lire slerline all'anno (cenlo-

mila scudi romani), quanle baslerebbero alia Propaganda di Roma

per mandare cola ogni anno una falange di Missionarii, e per man-

tenervi tre o quattro seminar!! d'indigeni. Noi non intendiamo con-

dannare la lodevole pratica di retribuirc cosi largaraente il Ministe-

ro Aposlolico; e ci compiacciamo a pensare die nelle persone scelte

a qucllo dalla sociela Biblica di Loudra, siano tali c tanto pellegrine

doli, die valga 11 pregio di assicurarne Tuso a servigio degl'Infedeli

con una bagaltella di Ire ccntinaia di scudi al giorno. Quello die npi

non basiiamo ad inlendere e come avvenga, die ad un tale dispeii-

diosissimo personaggio non venga fatto di cavare un ragno dal buco,

laddove un fralicello spagnuolo od italiano, a cui trecento scudi 1'aimo,

avuti parle dalla Propaganda parle in limosina da'suoi neoflii, sareb-

bcro una riccliezza
, raccoglie nondimcno copiosi manipoli di quelln

mcsse, di cui all'allro non e dalo cogliere un fiorcllino.

E dicemmo a vero studio un fraticello italiano o spaynuolo, per

accennare al secondo capo, a rispello del quale asscrimmo dispaiarsi

le Missioni caUoliche dalle proteslantiche, per modo die il vantag-

gio umano sia tutlo e quasi solo per le secondc. Da do die si rileva

dalla lellura di questi volumi, Fopera di predicarc il nuovo Yangelo

agl' Infedeli, benche condolta spesso da Minislri tedesdii, danesi,

svedesi ed anclie svizzeri, e nondimeno spiegatamente capitanata

dall' Inghilierra, alia quale si associa 1' America settentrionale, che



LE MISSlU.M CRISTIANE 397

da quclla ebbc la Riforma anglicana. Ora cliiunque sappia quanta

sia la potenza e piu ancora 1' inframmettenza cli questi due Stall, e

soprattultto del primo, nelle vastissime region! transatlantiche ed in

quelle che giacciono al di qua ed al di la del Gauge, puo inlendere

agevolmente quanta autorita debba aggiungere ad un Missionario il

risapersi, che esso predica la Religione professata dal Go\erno do-

minante, protettore, o almeno capace e disposto a fare rispetlare i suoi

connazionali o stranieri, che da lui hanno avuio carico di far prose-

lit i alia Chiesa stabilila. Nessuno ignora sopra quanta parte delnuo-

YO mondo sventoli la bandicra inglese, e come non scnza un buon

fondamento la superba Albione si arroghi il vanlo di doraina trice dei

mari. II perche appena potrebbe nominarsi regno idolatrico cosi po-

tente od isola cosi inospitale, in cui essa non possa far sentire gli

effelli della sua protezione ;
e quello, che noi piu di una volta abbia-

mo yisto nella nostra Europa, della burbanza faslosa e capricciosa

del Liopardo brilannico, a far valere i suoi wi o supposli diritti ed

a vendicare le sue yere o supposte otfese, ci puo essere buon segno

di cio che essa possa osare e prepotere in paesi cosi lonlai, tra

genti mezzo barbare, non tutelate da alcuna precedente pattovizio-

ne o Iratlato e lungi, non che dalla protezione, perfm dall' occhio

quasi sempre distrallo della moderna diplomazia. Tulto diinque deve

umanamente favorire i compitissimi gentlemen che., con apparato

quasi principesco, si presentano al Cinese, aH'Indiano, al Cingalese,

al Canadese ed all' Otentolto poco meno che come ufliciali della gra-

ziosa Regina, e certo come MinistildeirEvangelio, che essa e la sua

nazione ufficiaImenlc professano .

E nondimeno torniamo achiedere: con tutte quelle ricchezze ,

con tulle queste aderenze, che hanno conchiuso in mezzo secolo di

Apostolato le sette eterodosse? che stanno conchiudendo oramedesi-

mo che scriviamo? Non ci stancheremo del dirlo : Nulla! compiuta-

mente nulla ! Ed il capere homines per venderli sui mercati della Ca-

rolina o di Costantinopoli come slrumenti di ricchezza o di volutta

potpa bene yenir fatto alia eterodossia
; potra essa allresi capere ho-

mines per attrupparli colla fame nelle miniere o col bastone nei reg-

.gimenti indigeni dei Cipai; ma capere homines per aggiungerli cri-
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stianeggiatl all'cmle di Cristb ,
oh ! cotesto riesce e riuscira solamente

a cui Cristo medesimo ne ispira il dcsiderio, ne conferisce lainissio-

ne e ne fornisce i mezzi celesti. Ora 1'eloquente Imguaggio del fattl

dee convincere anche i piu renitenti, che una siffatta feeondita ap-

partiene solo a quella Cliiesa
,
die riconosce per suo capo yisibile it

Successore di quel Pescatore galileo . a cui il Redentore vaticino e

promise che quinci appresso avrebbe raccolto nella mistica sua rete-

gli uomini e le nazioni-: Exinde eris homines capiens. Questo e il

gran fatto rivelato al mondo nel libro del Marshall per la bocca me-

desima del Protestantesimo parlanle nei suoi Minislri , negli alti suoi

Dignitarii e ne'suoi piu caldi parteggiani.

Di opera cosi rilevanle noi fin qui non abbiam fatto, che esporre il

concetto fondamentale, chiarendolo con qualche nostra considerazio-

ne, ordinata a fame meglio sentire la rilevanza suprema. Nondimeno

il lellore gia vede, che fin qui tutto si riduce ad una nostra asserzio-

e, senza conforto di autorita o di nomi, che ne rendano manifesta la

verita; e ad ogni modo, se non siandasse piu oltre, ogni cosa sareb-

be poggiata sulla nostra parola. M'a \
7eramente

,
essendo gia il libro

di pubblica ragione, chiunque \oglia e sappia puo leggerlo, e certifi-

carsi coi proprii occhi di do che noi in generale ne abbiamo asseri-

lo. Dall'altra parte, quando noi non ci volessimo pigliare il fastidio

di voltarlo in italiano e recarlo stesamente nella Civilta Cattoliva?

lo sceglierne alquante testimonialize non riuscirebbe all' intento , che

1'Autore si propone, e die noi dicemmo cosi trionfante per la causa

cattolica, e cosi decisivo e perentorio contro quella del Protestante-

simo. Tutto il peso di questo giudizio dimorando non tanto nella qua-

lita dei testimonii
, quanto dallo sterminato loro nuniero ,

il rinun-

ziare alia inlegrita di questo e il medesimo che rinunziare al giudi-

zio stesso
,

il quale tanto perde di peso , quanto gli si sottraggono di

atlcstazioni. E cosi quando la cognizione di questo libro dovesse es-

sere diretta a disporre Y animo alia crcdenza cattolica
,
ritraendolo

dalla protestantica o almeno dalie indinazioni piu o meno esplicite

al Prolestantesimo
, eso doyrebb'essere letto tutto intero ,

1* una pa-

gina appresso dell'altra delle oltre a milleseicento che ne contiene.

E questo potrebbe forse indurre qualche Italiano zelante a yolgareg-
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giarlo; e pur troppo le misere condizioni della patria nostra ci fanao

pensare, che parecchi in essa ne harinobisogno, e nepotrebbero fa-

re un loro gran pro.

Ma pei nostri lettori non giudichiamo esservene alcun uopo. Per

^essi, oltre alia cognizione generate avutane da queslo articolo, ba-

stera delle testimonianze conoscere alquante delle piu splendide e

delle piu concludenti
,
come saggio delle altre. Quanto al reslo

, piu

che testimonianze
,

noi crediamo che siano loro per riuscire utili

egualmente e dilettevoli alcune considerazioni che intorno all'aposto-

lato cristiano tra gl' Infedeli o sono falte dal Marshall
,

o dalle fatte

da lui facilmente si derivano. Per offerirle poi loro con qualche me-

todo, noi ci dipartiremo daU'ordine,seguito da lui nella sua tratta-

zione. Egli divide il suo lavoro in dieci Gapi , ed, intitolato il primo

La Bibbia e gf Infedeli , riserba 1' ultimo ad un quasi sommario di

tutto il resto : negli otto di mezzo discorre per altreltante grandi re-

gioni del Globo
,
le quali sono : La Cina, /' India, Ceilan, gli An-

tipodi, I'Oceania, I'Africa, il Levante, leAmeriche; e di ciascuno

mostra i frutti che rispettivamente \i colsero le Missioni cattoliche e

le protestantiche. Una tale distribuziojie, che per awentura era indi-

spensabile allMntento deUo scrittore, non potevanon recareseco una

certa monotonia, che anche in leliori molto pazienti puo ingenerare

qualche fastidio. A schivare questo noi piuttosto che alia distribuzio-

ne, ci atterremo al titolo del suo libro, e dell'una e deU'altra manic-

ra di Missioni esamineremo, coll'aiuto degli elementi da lui fornftici,

1 Ministriche vi si adoperano,-il metodo che vi si segue, -co' frutti

che se ne colgono.
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CHIES4 LIBERA IN LIBERO STATO
1

(
Continuazione e fine)

Dopo quanto abbiamo ragionato intorno alia contraddizione ed-im-

possibilita della formola, Libera Chiesa in libero Stato, e special-

mente dopo la risposta all' ultimo dilemma che
, ridotto in lingua

Italiana
,
sonava far Y impossibile o rassegnarsi alia persecu-

zione
;
vedra per se stesso il lettore che polremmo chiudere questa

risposta senza piu badare al rimanente. Giacche a quale scopo e di-

retta tutta la lettera? Lo sapele ,
essa vuol persuaderci ad accettare-

la formola. Or noi abbiamo gia veduto die cotesta formola, 'letterafr-

mente parlando , chiede 1' impossibile e che solo pote politicamente

proporsi, in quanto. chi la proponea yoleva per 1'appunto quella

schia\ itu della Chiesa, a cui la formola logicamente conduce : voleva

insomnia la padronanza della forza politica, supcriore a tulti i diritti

della coscienza e della religione. Dunque a die parlar piu della for-

mola, die e solo un tranello? A die rispondere agli argomenti che

ci esortano a fare 1' impossibile? Se un ladro si traforasse in casa

vostra
;
e dopo aver derubato lutte le masserizie vi chiedesse di piu

la chiave dello scrigno ,
dimostrandovi con molli argomenti che

,
se

volale nel mondo della luna
,
troverete ricchezze da rierapirnelo a

mille tanti; voi gli risponderesle, cotesto \
7

olo esser per Yoi impossi-

bile. Prommziata cotesta ragione , ogni altro argomento lo crede-

reste ridicolo : e il malandrino a persuadeni quel viaggio avrcbbe

bell' invocare la necessita delle cose die lo costringeva a rubanl ,

lo spirito del secolo che non \uole ricchezze immobili, 1'amore della

1 V. questo vol. pag. 237 e segg.
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pace che non vuole conflitti
,

1' esempio di lanti galantuomini che

rubano senza uno scrupolo al mondo
;
e tutlocio per indurvi a volare

nella lima. Finche il malandrino non mettesse mano al coltello, noi>

aprirebbe cerfamente lo scrigno : e quando pur finalmente conp

quest' ultimo argomento ottenesse da voi quella benedetta chiave r

non otterrcbbc pero mai che vi persuadeste ( seppure Aslolfo non vf

imprestasse 1' ippogrifo) a cercare nuovi tesori nel mondo della luna,

e a tulte le insistenze del ladro concludereste tu mi suggerisci

1'impossibile, e 1'impossibile non posso farlo.

Or tale potrebb' essere anche per noi la perentoria risposta a tut-

to il rimanenle della lettera : Yoi volele darci a berc che la Chie-

sa, imponendo precetti a quegli uomini stessi cui lo Stato governa ,

non imporra legami che inceppino i comandi del governo. Or que-

sto e assurdo
,
e contraddittorio

,
e impossible: Che serve dtinque^

invocare lanalura della civilta che non vuole doltrine immobili, 1' a-

mor della pace die vuole terminare i dissidii
,

1' esempio dei calto-

lici illuminati, e degli Statt Uniti, e checche altro vi piaccia? Se con

tutti cotesti argomenti intendete persuadcre la Chiesa ch' ella deve

rassegnarsi alia persecuzione, essi sono inulili
,
essendosi rassegna-

la la Chiesa fin dal primo momento che il malandrino tiro fuori iJ

coltello. E la persuase a rassegnarsi, non gia quel coltello a cui po-

trebbe talora opporre ben molle spade ;
ma la voce del divino sua

Istitulore che da 19 secoli va intonandole : Beati estis cum persecu^

ti vos fuerint. Se poi intendete persuaderla ad esser libera in libero

Slato senza cite lo Stato ne senta impaccio , persuadetele prima die

il bianco e nero
,
clic il tondo e quadro ,

che il malandrino volendo

svaligiare i viandanti non trova impaccio nel gendarme che lo difen-

de. Se questo potete persuaderle riuscirete forse a persuaderle an-

che la formola. Ma finche gl' inlelletti non cambiano la logica e i
;

fatti non perdono la loro eloquenza ;
dimostrala 1' impossibilita e la

assurdita d' una cosa, non vi e ragione di utilila che la faccia diven-

tar possibile e ragionevole.

Pure giacche finalmente ogni argomento puo illudere a certo stri-

scio di luce, leggete adesso il rimanente della lettera, a cui aggium

geremo poscia alcune altre osservazioni.

Serie V, vol. Ill, fa.sc. 298. 26 \ Agosto 1862:
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La necessita clelle cose -non lo domanda meno imperiosaraente.

;Se non proclamate e non aituate quella foimola , 1'una delJe cbe e

inevitable : o la Chiesa sara fatta schiava deirautorila civile, che si

iisurpera sopra di tei il delerminare tutti i punti die i Cattolici chia-

mano misti: o lo Stato dovra cadere sotto 1'amministrazione della

Chiesa, in una moltiludine di apparlenenze che sono civili. Ora il

primo non lo vogliono i Caltolici : 1'altro non lo vuole il secolo che

iiscilo omai di fanciullo, non e piu disposlo a lasciarsi imbavagliare

dal Clero : il perche o separare le proprie attribuzioni all'amichevole,

3 non lagnarsi di esserc sopraffatti da chi ha in mano la forza.

La natura della civilta moderna allresi non consente che si

manlcngano piu largamentc unite le ragioni della Chiesa e dello

Stalo. Conciossiache senza disputar qui se bene o male, certo e che

lacivilla, come ora s'intende, vuole istituzioni ed ordinamenti che la

Chiesa colle sue dotlrine immobili e stazionarie assolulamente non

puo ammellere. Siavene in saggio il matrimonio civile, la secolariz-

zazlone dcll'insegnamento, della carita, ecc, ecc.
;
ed il secolo vuole

. -siffatlamcnte queste cose, che non e disposto per veruna guisa a ri-

nunziarvi. Qual rimedio adunque puo appreslarsi a questo sconcio

iieH'iiiteresse mcdesimo della Chiesa? II piu savio senza dubbio e

proclamare inleramente separate le ragioni della Chiesa da quelle

dello Slato : cotalche mentrc la Chiesa vive del suo spirito proprio e

si racchiude nella sua cerchia, lo Stato faccia i suoi ordinamenti

civili cneabbia esso solo la resposabilila. E queslo sara utile anche

al decoro della Chiesa medesima.

Inoltre quante gare e dissidii saranno toll! di mezzo ! Non po-

iete certo negare, RR. PP., che la sloria ecclesiastica sia poco me-

no che la storia dei conflilti della Chiesa collo Stato. Or come mai

una sperienza si lunga e si luttuosa non hasta a convincere chic-

chessia che ci vuole un rimedio piu radicale ? Si e tentato e vero,

ianto e sentita la necessita della concordia, di venire a qualche con-

ciliazione con quelle transazioni che si chiamano Concordat! : ma
anche qui la sperienza ha dimostrato che riescono quasi anulla,

poiche con quella facilita con cui si stringono, colla medesima pure
si infrangono. II vero, il solido, per non dire 1'unico rimedio che si

^ ^appres.enti , secondo 1'avviso dei savii ,
e proprio la proclamazione
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leale e sincera del gran principio: Chiesa libera in libero Stato:

poiche allora la Chiesa si raffcrmera dentro quei limit! a lei pre-

scritt! dal dhino suo Fondatore, e sgombra di tutte le material!

appartenenze, mostrandosi ai popoli piu pura e risplendente, sara

anche piu riveriia ed amata: lo Stato di rincontro sgombro dal per-

petuo inciampo dei litigi religiosi, diverra piii stabile e potra piu effi-

cacemcnte attendere al suo fine.

<( Del resto non e meraviglia che sia cosi. E lion e stato questo*

il dfesiderio degli stessi Cattolici piu illuminali sia nel Belgio, sia in

Francia negli antii scorsi? Non rifmtavano ess! ogni protezione dello

Stato, e non chiedevano la piu ampia liberta? Certo negli Stati Unit!

di America questa perfelta separazione non solo esiste, ma fu pro-

fittevole in gran maniera ai Cattolici; i quali, in poco piu di un mezzo

seeolo, hanno veduto sorgere piu di SO Vescovad! e Congregazioni

religiose di ogni fatfe, ed inlere cristianita che prima non esistevano.

Perche non potrarino le sfesse cause e principii in Europa produrre

gli slessi effetti e le stesse conseguenze ?

Oueste, RR. PP. sono alcune delle ragioni piu comuni che io he--

inteso piu d'una volta rijjeliere in queslo argomento. Si conceda pure

che non sieno altro che sofismi piu o meno apparcnti : lutlavolta

sarei io indiscreito a stimolare la \ostra caritDt a rispondervi perento-

riam^ente, o meglio ad esaminare in alcuni articoli tutta exprofesso

la formola Chiesa libera in libero Stato, acciocche ogmmo ne com-

prendesse tutto il yalore o meglio tutta la fallacia ? Spero anzi die '

troverete conformissimo allo scopo del \ostro giornale il soddisfare

alia mia dimanda. Io vi accerto dUnque che, oltre alia mia, avrete

anehe la riconoscenza di parecchi altri Sacerdoti miei colleghi ,
e di

molli onesti secolari miei amici che ai^dentemente Io bramano, e

quasi non dissi dal vostro zelo e dalla Vostra cortesia lo aspettano.

Ricevete perlanto i miei ringraziamenti anticipati e credetemi con la

piu profonda stima e venerazione

-..idaiCB
,

'.;
;

'-i v^| i'l MfiiiiSv?^
Dalla Lombardia, li 1 Maggio 1862.

Fh vosiro assidno Lettore ed ammiralor?

Parroco di . .
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Cosi il dollo parroco di lombardia, invocando in fa\ore della for-

mola la civilta moderna ,
1' amore della pace e Y esempio del popo-

11 liberi. Rispondiamo ai singoli argomenti : e in prime luogo alia

.ranitenza della civilta moderna,

Queslo prime argomento e uno del tanti, la cui forza tutta consiste

in un vocabolo equivoco, al quale gli avversarii altribuiscone arbi-

trariamente tal valore, che da lore prima di combaltere gia vinla la

causa. Come nel vocabolo libertii intendono lo sfrenamento di tulle

1# passioni e cosi si arrogano il dirilto di gridare i callolici nemici

di libcrla
;
come appellano nazionalita un supposlo dirilto che non

sanne con qual titolo definire essi stessi
,

e poi se ne valgono per

iscompigliare 1' Europa ,
derivandolo qua dai confini naturali del

territorio, la dallo stipite elnografico, altrove dalla lingua e cosi via

via
;
allo slesso mode nel caso nostro appellano Civil-la moderna un

non so qual polere fantastico c faiale, a cui tulto dee cedere e die ha

dirilto di cambiare ogni cosa sulla terra : e poi con queslo vocabolo

vogliono imporci la lore decanlata formola.

La prima risposta dunque all' argomenlo sara di domandargli chi

e qucsla signora civilta moderna e a chi prelende imporre la sua

doltrina? E ella il popolo ilaliano? Certo che no : giacche se il po-

polo ilaliano lutto Concorde volesse mulazione d' idee
,
di diritli

,
di

islituzioni eccctera, la cosa sarebbe falla, ne occorrerebbe mandare

a fuoco c sangue la penisola. E una dottrina, un' opinione ? Ma sareb-

be ridicolo che mentre in nome della Civilta moderna ci aimunziano

1' era del libero opinarc ,
incominciassero questa liberta colle parole

deH'argomento : La civilta moderna VIOLF. isliluzioni e ordinamenti

che la Ciiiesa non pue ammellere. Quesle parole polrebbero far

credere che Civilta moderna altro non sia che oslilita contro la Chie-

sa. Ma in lal caso e egli coteslo un argomento da mettere in boc-

caaca/to/tci, uoinini di studio, avvocati , professori , e perfino

preli e tutti nclla miglior fede del mondo ? Cotesta buona fede nel-

1' osleggiare la Chicsa
,
confessatelo lellore

,
sarebbe assolutamente

impossibile in uomini di tal fatta.

Di grazia dunque ,
ci dicano schietlamente i libertini che cosa in-

tendano per Civilta moderna e donde ella abbia acquistato il diritto

<di costringere gl'Italiani, quasi tutti cattolici, ad abiurare le dottrine
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loro die sono quelle della Chiesa : ed allora comprenderemo la for-

za dell' argonienlo e vi daremo piu precisa risposla.

Se non che replichera forse il lei tore: . I nostri opposiloii avergia

preoccupata una (ale risposta , dicendoci francamenie die la Civil la

moderna
,
sia bene o male

,
deve essere obbediia. Ella e un falto e

contro il fatto argomenlo non tiene.

Quando e cosi , quando assumcte per principio inelutiabile die la

Civilta moderna domanda cose
,
che la Chiesa non puo ammettere ;

quando soggiungeie cbe a queste domande lutti gli Italian! cattolici

debbono arrendersL senza esaminare ne la ragionevolezza di cio cbe

si comanda ,
ne 1' autorita di chi lo comanda : allora certamente la

causa della Chiesa al vostro tribunale e perduia. Ma non per quesJo

sara guadagnata al tribunale della ragione la causa della formola ;

giacche la tirannia del fatio non cambia il valore clei vocaboli. Se la

formola dovesse vcrificarsi
,

se voleste davvero Chiesa libcra in li-

bero Stato. bisognerebbe die mentre lo Stato e libero a padroneggia-

re il raalrimonio
,
T insegnamento ,

la carita
,
libera fosse andie la

Chiesa a pubblicar leggl conlro il divorzio
,
ad aprire collegi per

1' insegnamento ,
a fondare case ed istituti per la beneficenza cat-

lolica. Siete voi realmcnte disposli a concederle queslo? . . . Se no,

non parliamo piu della formola.

Ma vorrcste dunque die il governo lasciasse sconipigliare dai Ve-

sco\i la socleta, inquietando tultc le coscienze, seminando la discordia

in tutte le famiglie, violando mille diritti, cimentando mille inleressi?

Non sappiamo davvero che tale sia 1' opera dei Vescovi nella so-

cieta
;
e potremmo tiovare 1' origine di ianto scompiglio in tutt' al-

iri die nell' Episcopate. Ma per non uscire dalla quistione presenle,

accettiamo quel die voi ci date. Supponiamo die data la liberta- alia

Chiesa, essa venisse abusata dai Vescovi. e che ii governo sia obbli-

gato a incatenare cotesta liberta per salvare la pubblica quiele, come

teste imprigionava il INullo ^ il Cattabene
,
die abusavano la liberta

per assalire il Tirolo. Ma se questa e la natural conseguenza di Chie-

sa libera, e questa conseguenza il governo non puo tollerarla
; perche

promelterla bugiardamente una tal liberla
,
e darla al Papa ,

come

condizione e compenso della abdicazione richiesla? Non vedete che

queslo e nn nuovo atto di malafede, un nuovo tradimento peggiore
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di quello di Castelfidardo ? E notale che qui non si Iratla di liberla

da concedersi ad indi\ idui ;
ma di liberta da concedersi a societa

indipendente ; giacche verissima societa e la Chiesa, con diritto di

far leggi ed applicarle, e ghidicare secondo esse.

In sostanza vei capite al par di noi che la Yostra famosa formola

e un impossibile, e una contraddizione, e che la Civilta da cui viene

Imposta altro non e che 1'odio del Caltolicismo : e pero meglio fareste

a darvi almeno il vanto della schiettezza, gridando che volete schiava

la Chiesa, die volele rapirle ogni dirilto sopra il malrimonio, sopra

]' insegnamento , sopra la carila, perche volele esclusa dalla societa

ogni istituzione, ogni rimembranza, ogni idea crisliana. II parlarecosi

franco Yi farebbe meno disonore; e quci cattolici di buona fede, che

bevono cosi ciecamente la formola, meglio ne capirebbero il signifi-

cato : saprebbero che la conclusione vostra e la distruzione della for-

mola
;
che mentre gridate a piena gola libera Chiesa in lilero Stalo^

inlendele incatcnare schiava la Chiesa sotto yoverno dispotico.

Oh quesla formola si
, quesla vi rappresenta fedelmente il fallo

che lutti abbiamo soil' occhio: questa e formola Yeritiera che polra .

pronunziarsi ancora dai cattolici, non come sospiro dei loro desiderii,

ma come gemito di loro oppressione. E siane esempio F ultima leg-

go , proposla dal Conforli all' approYazione delle Camere di Torino,

Passiamo all' altro argomento dedotto dall' amore della pace : in

poche parole eccone la sostanza.

Fra i due poteri tali furono in ogni tempo i dissidii che neppure

i concordat! bastarono, essendo slati viola ti appenastipolati. Or data

liberta ai due poleri separati ,
i dissidii diverrebbero impossibili :

dunque la Yera guarentigia della pace e la loro separazione e 1'intera

loro liberta.

Vede il let to re che tutta la forza dell' argomento sta nel supporre

possibile quella totale separazione e liberta
,
che gia abbiamo dimo-

strata assurda e contraddiltoria. La risposta dunque anche a que-

st' argomento e semplicissima : neyo suppositum. RicordaleYi i due

pittori che Yogliono dipingere due soggetti sopra un' idenlica super-

ficie. Se non si mettono d'accordo eedendosene scambieYolmente al-

curie parti, ben potranno impiastricciare quella tela, Yuolandovi sopra
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tutte Ic loro vescichette ;
ma del trarne o un Crocifisso o un giudizio

di Paricle non ne sara nulla.

Gli oppositori ci assicurano chc, cantata appena la loro formoletta,

la Chiesa si mostrera ai popoli piu spleudida , perche pura da mate-

rial! appartenenze. II che mostra la buona inlenzione di togliere alia

Chiesa ogni altro sussidio materiale, oltenuta die avranno la cessione

dei temporali suoi dominii. Ma perche fossimo convinti
,
dovrebbero

prima spiegarci come la vedranno i popoli ,
s' ella e pura da ogni

materialila. I suoi ministri stessi non hanno un corpo material? E

se non vanno nella luna potranno pascerlo di odori o di etere? E non

dovranno vestir panni ed albergare sotto un telto? E se non si vuole

un reuma universale per lutli i cattolici , non ci vorra
, almeno du-

ranle I'inverno, una Chiesa ove radunarsi? Insomnia se non dale alia

Chiesa 1'essenza degli angioli , bisogna pur consenlirle le material}

appartenenze degli uomini. Senza di queste la Chiesa non solo non

isplendera agli occhi dei popoli, ma correra le sorli dell' araba Fe-

nice. Dove sia nessun lo sa. Ecco la pace a cui condannerete

la Chiesa colla voslra formola : solo lo Slato sara veramenle libero ,

non di atlendere al suo fine, il qualc include essenzialmente la con-

cordia colla Chiesa, ma si di scguirc senza opposizione ogni suo ca-

priccio, ogni suo libito
;
a cui la Chiesa, e sola la Chiesa puo contrap-

porre un argine \alido e moralmente insuperabile.

ella questa la pace che yoi desiderate ? Pare a yoi che la pace

del dispotismo ,
il silenzio di milioni di schiavi calpestali da un Ce-

sare, sia tale felicila pel mondo, che sia ben comprata coll'immolare

al liranno quella Chiesa cui dite voler concedere la liberla? Se cosi

inlendele 1' armonia dei due poleri e in questo senso interpretale la

voslra formola, la ragione stara lutta per voi , e la Chiesa sara tosto

spogliala di ogni materiale apparlenenza, molti essendo e zelanlissimi

coloro che aspirano a convertirla, tornando alia rete il sommo prete.

Ma se pace vuol dire relazione amichevole fra due poteri : se li-

berta d' enlrambi indica fra di loro una certa parita ; confessate che

i'alternativa in cui viene messa la Chiesa non e pienam^nte conforme

alle parok della formola. La formola dice Liberia ad entrambi ;

11 commentatore all'opposto : la Chiesa rinuazi a tutte le materie

miste
, a tutte le material! appartenenze ,

o si rassegni ad essere
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sopraffatta dalla forza . Come yedete 1' ultimo termine, 1'ullima con-

clusione e sempre la medesima : sempre bisogna che nella formola

si distrugga la prima parle deirantitesi, per rendere possibile la se-

conda : sempre 1'esortazione degli oppositori alia Chiesa si riduce a

dirle : Prendele come liberla il fare lultocio che lo Stato comanda ;

e cosi lo Stato altendera al suo fine senza incontrare in voi il meno-

mo impaccio, senza che sorga fra i due poteri ombradi dissapore.

Cirazie di si bella liherla.

Abbiamo dcllo pocanzi non polere lo Slato tendere davvero al

suo fine, se non d' accordo colla Chiesa. Piu d'uno fra i lettori cl

domandera qualche spiegazione intorno a quell' inciso. E noi la da-

remo volentieri, potcndo giovare in mille occasioni.

Dacche il dispotismo eterodosso, reso 1'uomo indipendente da Dior

franclieggio da ogni \incolo i governanti ,
liberissimi dhennero co-

sloro nel fabbricarsi a talento il fine del governo; e in nome del bene

pubblico poterono tiranneggiare a lor lalenlo la povera sociela git-

tata in balia della cosloro indipendenza. Con questo titolo i rcgoli

protestanli di (icrmania tiranncggiarono e Cliiesa, esignori, eplebi;

Enrico Ylll fabbrico la Chiesa slabilita
;

Calvino diede liberla di

bruclare chi non consentiva alle sue dollrine, e i tcrrorisli del 1793

crearono la Dca ragione e 1' cnte supremo col soccorso della ghi-

glioltina: il tullo pel bene della Chiesa e dello Stato. I costoro ere(ii

non hanno cangialo \ezzo, c in soli quindici anni abbiamo avuto non

so quante decine di beni pubblici. Tocchiamone i principali. Abbia-

mo avulo un bene pubblico d' Italia che \olle fuora il barbaro, quando

governo Carlo Alberto : soltenlralo il D' Azcglio ,
il ben pubblico si

acconcio al Ticino : sotlentralo il Cavour, fu bene pubblico 1'Italia una

e costituzionale : oggi sollo Garibaldi e domani sotlo Mazzini la co-

rona del Re Yiltorio e un passaggio al berretlo frigio : quando questo

svolazzera sulla torre del Campidoglio, ben pubblico polra diventare

la federaxJone delle Repubbliclie. In tulli poi cotesti periodi ben

pubblico sara un grande esercito e un gran naviglio ,
erario ricco e

riltadini poveri, parti to che mangia e parlito che e mangiato : e cia-

scuno dei succcssivi minislcri, se vorra atlendere al suo fine, dovra

andar procacciando quel bene pubblico che corrispondera al lunario

di quel mose. In tanta mutabilita di beni pubblici, ognuno vede die
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la concordia con la Cliiesa non solo non vi e necessariamente inclusa,

ma ne resta esclusa quasi essenzialmente, per la ragione dianzi iudi-

cata della immutabilita di sue doltrine.

Ma se logliete quella indipendenza eterodossa , la quale considera

1'uomo come un fungo nato casualmenle sulla terra / in ten-am nn~

decwnque proiectum , dicea il Puffendorf) ;
se lo riguardiamo come

crealura di un Dio die, sapienlissimo ed amantissimo, tutlo, anche

!a societa a cui per natura lo guida , ordino ad un eterno suo bene
;

allora il bene della sociela stessa
, fine del suo governante, non puo

a meno di subordinarsi al conseguimento della felicita oltramon-

diale. Or in una sociela cattolica, sola guida infallibile verso questa

bealitudine e la Chiesa, sia ch' ella insegni la verita, sia che comandi

la giustizia. Dunque senza accordo colla Chiesa il goyernanle, lungi

dall'essere libero nell' attendere al suo fine, sara ridotto all' impossi-

bilita perfino di conoscerlo con certezza.

Ben potra essere piu libero nel proseguimento dei fmi secondarii

c specialmente dei suoi capricci. Ma i fmi secondarii non sono che

mezzi : e la liberla nell'usare dei mezzi che non conducano al fine

allro non e che la liberta del suicidio. La liberla poi di strascinare

la sociela dielro i proprii capricci \uotandole le borse, occupandole

per pubblica utilita i fondi, arruolandone i figli, e versandone il san-

gue; questa liberla dello Slalo, di cui Vltalia odierna offre all'intera

Europa un si bel modello, dalla servilita golica degli avi nostri sa-

rebbesi delto, con yocabolo poco parlaroenlare, la liberta della tiran-

iiia. E noi siamo lieti che il difensore della formola ci presenli in

tal guisa 1'opporlunita di spiegarne in buon Yolgare la vera indole,

le vere conseguenze. Si, leltore: quel giochetlo di parole Chiesa li-

-bera in libero Stato, a queslo si riduce finalmente
;
a rimandare la

Chiesa piu pura e splendida nelle calacombe, nelle carceri
,
e a suo

tempo negli anfitealri
, imporporala novamente nel sangue dei mar-

iiri
;
concedcndo cosi al parti lo regnante quella piena liberla dei

suoi capricci, goduta un di dai brutali Cesari di Roma pagana, che,

passato il randello della onnipotenza ccsarea sopra lulli i corpi del-

1'anlica repubblica, bramavano a tulto il genere umano un capo solo

per diverlirsi a Ironcarglielo con un sol colpo. Cosi saranno tolti i

dissidii fra lo Stato e la Chiesa, fra il sacerdozio e 1' impero.
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Passiamo all' ultimo argomento, della cui prima parte gia abbia-

mo toccalo qualche cosa , ricordando le gagliarde e generose prote-

ste, colic quali il Montalembcrt in una delle sue leltere al Cavour ne

rifiuto con abbominio ogni complicila. Non basterebbe questo a ren-

der nulla la forza dell'esempio invocato?

Cio nondimeno poiclie da un canto non puo negarsi avere i catto-

lici phi d'unavolta richiesto non protezione, ma liber ta : e senza

protezione, colla sola liberla essere progredito meravigliosamente

agli Stati Uniti il Catlolicismo
;
diamo sopra ambi gli esempii alcune

osservazioni, che e ricordino le vere dottrine gcnerali della Chiesa e

spieghino colla diversita del soggctto la diversita delle applicazioni.

In quanto alia prima domanda dci cattolici francesi e belgi ( li-

berta e non protezione ), la stessa formola della domanda mostra

eh'ella non puo acceltarsi come principio universale ed immutabile

della dollrina caltolica : giacche ,
se la Chiesa accetlasse universal-

nicnte lal formola, verrebbe a negare, non che la dotlrina degli Apo-
sloli e del Yangelo, perfino i dcltami della ragion naturale. E non

dovrcbbe clla cancellare la parabola dei talcnli e i precelli dei libri

sapicnziali ,
sc a chi ricevcltc dall'Altissimo la sublime dignila reg-

gilrice dei popoli concedesse di non usarla in difesa del bene ? E

(jual bene maggiore per gli uomini associati
,
che quella pubblica

onesta die guida alia bcalitudine oltramondiale, della quale pocanzl

abbiamo parlato, e che clalla Chiesa e da lei sola \iene insegnata

con sicurezza? Yero e che per insegnarla, e molto meno per farla ab-

bracciare, ella non abbisogna del braccio secolare. Ma poiclie Tinse-

gnamento di lei
,
col provocare lutle le ree passioni ,

non puo fare a

meno che non divenga oggetto, come di amore immenso, cosi d'odio

indomabile
; ogni giusto governanie sara costretto dalla smderesi na-

turale ad averc in cura speciale una societa, da un canto la piu mo-

rale, daH'allro la piu perseguitata di tutte. II che se e proprio di ogni

Principe , purche giusto, quanto piu di un Principe che si profess!

alia Chiesa figlio riverente e devoto?
-

Baslera, dicono, alia Chiesa la dose di liberta comune. Po-

Irebbc forse tollerarsi una tal replica, ove vera fosse ed intera cote-

sta universale liberta. Ma dopo die la liberta del Belgio fu abban-

donala alia discrezione delle sassaiuolc, la liberta della Francia al
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bon plaisir di Persigny ,
la liberta d' Italia alle dittature di Cavour,

di Rattazzi
,
di Garibaldi

; prelendere die bast! alia Chiesa questa

dose di liberta ,
sarebbe o scherno vituperoso o ridicola semplicita.

II principio dunque non sarebbe applicabile in questo case. Or i

principii universali
,
benche in pralica portino secondo la varia ma-

teria a conseguenze diverse, debbono pero sempre nella loro mate-

ria potersi applicare. La Chiesa dunque non puo accettare come

principio universale : Non protezione, ma liberta ; ma dee franca-

mente attenersi alia dottrina degli Apostoli e ricordare ai Principi

die imbrandiscono la spada per assicurare Fonesta
, regno di Dio

sulla terra, col terrore dei malvagi, colla tutela deibuoni; Dei enim

minister est tibi in bonum . . . Vindex in irain ei, qiii malmn agit 1.

Ma supponete die per le vicende politiche sul trono del Protettore,

del Figlio primogenito della Chiesa fosse salito un Robespierre o un

Luigi Filippo : fate anzi die vi giunga uno di quei Quinet die giura-

no di affogare la Chiesa nel fango e nel sangue di un 93
, peggiore

del prirao : Vorreste voi che ad un tal protettore ella raccomandasse

i suoi destini ? In questi casi la Chiesa non cambia principio, perche

non cessa nel governante Tobligaziojie di proteggere il bene ;
ma

poiche coslui manca all' onoralo suo debito
,
cessa nella Chiesa ogni

fiducia in tal razza di protettori. Ed ella, senza enirare per questo a

parteggiare politicamenle contro la sua Yocazione
, per quesio o quel

partito, questa o quella forma di governo ; pure, se le vicende politi-

che cangino in liberta comune il dispotismo tirannico, sara lieta che

i suoi figli usino quei diritli, che a tulti i cittadini appartengono per

difesa della Chiesa loro madre. Nel che voi vedete non uaa ec^ezio-

ne
,
ma una conferma del suo principio univcrsalc, Chi governa

dee proteggere il bene . Giacche come ai go\ eraanli dice^7a : cc II do-

no d'aulorita ricevuta da Dio siete obbligati ad adoperario pel bene

e pero per lo stabilimento della giustizLa ; cosl ric^iduta akuna par-

te d' influenza politica nei semplici cittadini per vicende politiche, a

cui ella come Chiesa non prese parte ;
dice ai cittadini medesimi :

Cotesta influenza vi fu data da Dio pel bene
;
e pel bene voi siete

obbligati ad usarla.

1 Ad Romanes c. XIII.
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Di che appariscc come coloro, i quali gridano ai govern! non pro-

lezione ma liberta , giacche colla liberta la Chiesa si difende da se

stessa , rinnegano in sostanza quel principio medesimo che preten-

dono bandire : e che per esprimere pienamente il loro concetto

dovrebbe ridursi a quest' altra formola : Invece di un prolettorc in-

credulo e persecutore, concedele ai popoli liberta e gagliardia d' in-

fluenze politiche. Ed allora noi Deputati e Senator! caitolici
, fait!

partecipi dei dovcri come dei dirilli di governo, assumeremo quella

difesa di lei a che ogni governante e obbligato, ma che in mano ad

jncreduli e nemici diviene tirannia.

Tale e il vero senso di quella formola dei caitolici
; la quale cosi

mtesadaun senso ugualmente cattolico alia formolelta da noi fin qui

confutata. Questa al lume di tale spiegazione ccco quale inlerprela-

zione riceve : Noi non ci curiamo che diate la nostra difesa in mano

ai Ricasoli ed ai Miglietti ,
ai Cialdini ed ai Garibaldi. Solo vi chie-

diamo che lo Statute divenga una verita
;
che lo Stato divenga vera-

roente libero; che quella liberta sostenuta dalle allre istiluzioni, non

sia monopolio del Governo-partito ,
ma retaggio comune dei figli

d' Italia. Allora
,
anche noi cattolici

,
divenuti veramenle in qualche

parte governanti ,
faremo 1' ufficio noslro verso la Chiesa

, assumen-

done effieaeeincnie la difesa.

Come vedete, il Diavolo non e poi cosi brutto come lo dipingono;

e la povera formolelta, che in bocca agli avversarii pareva si rabbio-

samente eretica
,

in bocca ai cattolici sinceri diviene non solo iiino-

cua, ma vantaggiosa al cattolicismo. Ma non potii mai negarsi (di-

ciamo la verita tutta intera
)
che quel suo parlare equivoco chiede-

ra sempre tante spiegazioni e lascera tanle incertezze
,
che la. Chie-

sa cattolica difficilmente sapra adagiarvisi. Ed ugualmente non po-

Ira negarsi che la libcrla civile perfellamenle uguale inlutli, essen-

do stata finora piu assai un sospiro che una real la; il raecomandare

a questa liberta si vacillante quella della Chiesa, da cui dipende tut-

to il vero bene e dello Stato e dei popoli ,
e un tentative mal sicuro

e poco prudente. Ma ad ogni modo, quando si supponga trovata final-

mente questa Carta-verita, che da tanto tempo si va invocando ; quan-
do il libero Stato difenda realmente la liberta dei cattolici, come quella

<li twtti gli eterodossi
,

i settarii
,

i prepotent! ; quando ,
elelta una
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pluralila cattolica
,
non abbia piu a temersi lo sfrallo o dalle sassale'

dei Bclgi o dalle inchieste parlamentari dei piemontesi; quando le

minorila cattoliche non verranno interdette dai loro diritti per opera

di un ministero-partito ; quando insomnia Libero Stato significhera

vera liberta per tutti i eittadini; allora (ma verra mai quell' ora?)

allora la formola Chiesa libera in libero Stato potra rappresentare

una condizione, a cui la Chiesa, se non apporra mai iltitolo di ottima,

sapra peraltro acconciarsi come ad una delle tante condizioni
,
nelle

quali ella puo militare sulla terra.

Non potra dirla ottima, perche 1' ottimo sociale inehiude la plena

soddisfazione di tulti i doveri e diriJU. Ora aveva egli diritto il Re-

dentore, quando-inviava gli Apostoli a tulte le genii per ottenerne

obbedienza? Una solerme dichiarazionc di questo suo diritto fu ap-

punlo 1' esordio di quella missione : Ogni potcsta mi e stata data

in Cielo c sulla terra : dunque niuno ha diritto di oppormisi, ne per-

sona, ne popolo, ne Sovrano : andate dunque e predicate a tutte le

genti, die tulte mi furono dale dal padre celeste in rctaggio.

Chi non crede alia verita infallibile di queste parole, potra imma-

ginarsi ordinata una societa, benche non adempia qucsta obbligazio-

ne. Ma la Chiesa, die con una fede pienissima tutta ne sente la forza r

lutta ne riverisce 1' aulorita, dira sempre disordine ogni ripugnanza

al pieno adempimento di quel divino ordinamento. E come ogni per-

sona dee conformarsi ai precetti del Redentore, c'osi vorra die a quc-

sti si confermi e 1' intero popolo, e 1' andamento del governo, e il te-

nore della legislazione, e lo spirito delle istituzioni
,
e la politica in-

lernazionale. Ed e un fatto degnissimo d' osservazione quello notato

eziandio dal Proudhon : dacche s' incomincio a volere escludere la

Religione dal mondo politico, ogni quistionc politica si trovo impi-

gliata piu die mai in qualche principioreligioso. Anzi i libcrali stes-

si incominciarono.a gridare e a stampare, come il D' Azeglio, essere

assurdo pretendere die le persone si governmo coi principii del Van-

gelo, e i popoli rimangano in balia del capriccio dei govcrnanti.

La Chiesa dunque, nel volere cristiani gli Stall, e stabilire quesla

come perfezione dell'ordine politico, insegna una doltrina, della quale

i liberali stessi riconoscono la ragionevolezza. Ma con questo diviene

ella persecutrice, intolleranlc, intollerabile ? AHro e il lipo di sociela
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perfetla, altrp il fatto di sociela reale. Quando ella put) in una so-

cieta, mediocremente ordmata v compiere la sua missione, ella lascia

alia Divina Providenza 1' indirizzo delle vicende umane, ed accetta ie

forme sociali sotto cui vive
, ripetendo ai figli jsuoi che volgano .al-

Tacquisio del vero bone quei dhitti, quei talenti, che a tal uopo \:en-

nero loro affidati. Laonde in uno St.ato libero, quale 1'abbiamo pocan-

zi descritto, ella si varra della liberta per promuovere T impresa a lei

confidata dal Redenlore, e benedira quei figli coraggiosi e zelanti che

.porranno i loro diritti a servigio della verita, della giustizia, della

religione.

Tali sono, chi puo dubitarne? i sensi di quei generosi catiolici, dei

quali parla il Parroco lombardo. Se a norma di quesli sensi fosse

interprelata la formola, ella darebbe tutt' altri risultati da quei , die

veggiamo. 1 Deputaii ecclesiastici e caltolici non sarebbero stati .cac-

ciati dal Parlamento, le elezioni si farebbero dal popolo e non dagli

intrighi del Governo . la Camera non direbbe di se ch' ella e rivplu-

2ionaria, no si udrebbero in Senato e fra deputati beslemmiare i

Siotto Pinter e i Pelruccelli : la libeila insomma Darebbe per lutti, an-

che pel cattolici, e il Clero non gemerebbe sotto la persecuzione.

In conclusione dunque.l'eseropio dei Cattolici belgi e dei francesi

puo mostrare die in eerie societa, piu o meno scompigliate, la Cliiesa

lungi dal bramare di. essere protetta da governanti increduli, si ri-

puterebbe fortunajta qualora i suoi figli, veramente liberi nella, societa,

adoperassero per la Cliiesa loro madre quei diritti
,
che una costitu-

zione puramenle civile concederebbe, come a tulli gli altri, cosi a' buo-

ni cattolici. Ma in quauto alia formola del Cavour, e al'modo. con cui

11 Piemonle la riduce in pratica, Francesi e Belgi, lungi dall' appro-

varla, F hanno e coi detti e coi fatti altamente \ituperafa.

Passiamo ora al secondo esempio, facendo un viaggetto agli Stati-

Uniti, o\e separata e dallo Stato la Religione, ed ove questa toiale se-

parazione lascio lo Stato libeiissimo negli ordinamenii civiJi, mentre

liberissima era negli ordinamenti religiosi la Chiesa. Di che vedete

come prosperarono entrambi !

E questa la seconda parle dell' esempio, e quella forse che in ap-

parenza meglio conforterebbe la formoletta dei piemonlesi. Ma non

d lasciamo' gabbare : 1' impossible mai non troyera ove effettual-
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mente realizzarsi sulla terra. E pero a chiunque vi dice die in que-

sta o quella gente i due poteri sono intcramente separati e liberi,

rispondete pure francamenle, che non sono ne 1' uno ne \ altro.

Yolele vederlo negli Stati Uniti? Incominciale da un pellegrinag-

gio per lutti gli Stati, e vedrete quasi in tutti qualche preferejiza per

una setta predominante. L'imparzialita dunqne e generalmente esclu

sa: ed appunto per questo udiamo di tratto in tratto, ora una Ghiesa

incendiata
,
ora la milizia calfolica priva di cappellani in guerra o

coslretta a riti protestanti sul nayiglio; ora il fanciullo stretto nelle

scuole a professare domma protestante, e punito se vuol rimanersi

callolico.

-
Queste, direte, sono eccezioni, sono vessazioni personal!, so-

no violazioni di legge. Ma la legge .... oh ! questa e per ogni cul~

to indifferente .

Indifferente? Ma avverlite, leltore, che in due modi puo intender-

si questa indifferenza : o in accettarle tutte ugualmenie o tutte ugual-

mente ricusarle, tutte riguardandole come straniere e separate dalle

Stato; nel che sta propriamente il grande assurdo della formolapie-

montese. Or negli Stall Uniti voi non ayete ne la separazione, ne

1'indifferenza positiva, ne la negativa Non avele la separazione; giac-

che anzi continuamente fa modo suo) quel governo da segni di reli-

gione: e senza parlare di quei rili sacri, coi qtiali ogni anno yiene

inaugurate il Congresso, recentissime sono le parenesi del Presiden-

te Lincoln per eccitare i federali a pubbliche preghiei e ed umiliazio-

ni. La pretesa separazione dunque fra Stato e Religione e stata col

fatto solennemente disdetta.

Direte ammettersi il senlimento religioso, ma non ayersi riguardo

alcuno alia yarieta dei dommi e delle pratiche : tutte approyarsi o

lutte disapproyarsi ugualmente. Ma questa pure e un' asserzione per-

petuamente smentita dai fatti. Quando cio fo'sse, sempre sarebbe fal-

sa la totale separazione, incominciala dall'epoca in cui il celebre P

Kohlman gesuita, perorando per I'inyiolabilila del sigillo sacranien-

tak, oltenne 1'eccezione dalla legge pci sacerdoli caltolici, e scende-

ie giu fino ail' anno presenle, quando T Arciyescoyo di Nuoya York,

Monsignor Hugues, ottenne dal Senato e daH'Assemblea di quello Sla-^

lo rabolizione della legge in oclio della Chiesa piomoss:\ dai furi-
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bondi Kno\v-Nothings 1; e vedele se al sentimenlo religiose non va

<x>ngiunta la riverenza alle varie dollrine, die nelle varie cOmunioni

.si professano.
- Ma queste doltrine saranno lutie rispetlate egualmente.

-

Se questo fosse, quegli Stati procederebbero per tutt'alira via che

-il Piemonte, ove lutte le dottrine sono ugualmente disprezzate. Ma il

jvero e die il Governo degli Stati -Uniti mette dalle une alle altre

grandissima differenza: e il fatto dei Mormon!, che mai non ollenne-

i-o di for parle della Confederazione
,
mette in evidenza qual sia in

*rerita il loro principio politico.

- Ma la legge. . . .
-

Pcrsuadiamcene, lellore: contro la nalura delle cose non \i ha

legge die la spunti : ed appunto per questo si Irovano per ogni do-

ve, quando la legge e cattiva, uomini migliori della legge. Scrivelc

pur dunque a vostro talenlo ncl codice SEPAKAZIONE, LIBERIA, INDI-

-PENDENZA RECIPROCA, IiMPARziALiTA ecc. : ttilti cotesli vocaboli dovran-

<?io o smcnlirsi o interpretarsi, perche nel loro senso ov\io inchiudo-

-110 assurdo : assurdo che due autorila le quali comandano a tutle le

fpersone di una medesima sociela sieno separate e noil debbano in

molti punt! inconlrarsi coi loro comandi
;
assurdo che incontrandosi

rirnangano V una dall' altra perfettamenle indipendenti e pero piena-

<nienle libere entrambe. Lo vedele nell'esempio allegato del P. Kohl-

man, ove la legge degli Stati-Unili si arrese al gius canonico. E

egli coteslo un essere separate e indipendente ;
o non piuttosto una

smiichevole composizionc fra due poteri, die dcbbono regolare il'sog-

^etto medesimo?

CONCLUSIONE
'.

Data cosi
,
come ci fu possibile ,

sufTicienle risposla al Parroco

lombardo
, riepiloghiamo in pochi period! quanto fu da noi fin qui

pu largamente ragionato.

Egli ci rimproverava amorevolmenle die avessimo fmora preter-

messo quasi interamenle di censurare la famosa formola del Cavour :

.Lihera Chiesa in libero Stato ; ed a mostrare improvvido questo

I Vedi YArmonia 11 Maggio 1862.
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nostro silenzio, recava i principal! argomenti e intrinsechi ed estrin-

sechi, pei quali persone anche savie e sinceramente cattoliche si la-

sciavano allucinare dal luccichio di quell' antitesi. Ecco quali furono

in breve le nostre risposte.

1. Non credemmo necessario per lo passato occuparci di quella

formoletta : Chiesa libera in libero Stato, perche lo strazio spietato

della Chiesa italiana mostrava ad evidenza essere cotesta una deri-

sione, uno scherno, una perfidia ,
ma non una dottrina politica che

seriamente si volesse ridurre alia pratica.

Dire che non fu ridotta alia pratica, perche i cattolici non 1' accet-

tarono, e uno smentirsi da se stesso. Se il Governo Piemontese si se-

parava davvero dalla Chiesa, lasciandola libera de' fatti suoi
, non

dovea piu preoccuparsi di cio che facea la Chiesa
,
ma solo pensare

a compiere i proprii doveri , lasciando a lei di soddisfare ai suoi.

Se poi il governo, pensando solo ai proprii doveri, si trove strascinato

a perseguitare la Chiesa, cio mostra che la pretesa separazione e

liberta dei due poteri e contraddittoria ed impossibile ;
ed e per con-

seguenza derisoria la formolelta.

Replicare che la persecuzione e Irarisitoria
,
che ci vuol pazien-

za ecc.
,
sarebbe risposta tollerabile, quando si trattasse di mali ine-

vitabilmente germinanti da vicende fatali e stringenti. Ma quali vi-

cende costringevano il Governo ad osteggiare di proposilo i Vescovi,

e proibire le risposte della Penitenzieria Romana, ad abusare i segreli

del confessionale, a distruggere Ordini religiosi, a proibire ai Vescovi

di parlare ai fedeli, e punire le colpe de' ministri ad essi soggetti? Con

questa volontaria persecuzione egli disdice deliberatamente la propria

formola, mostrandola un puro tranello per accalappiare gli scimuniti.

^. La religione e dovere private Dislinguo : subbiettivamente

considerata come dovere della coscienza enei suoiatti interni, con-

cedo. Obbiettivamente considerata
,
o nella serie dei dommi che in-

segna e dei precetti che impone ,
nella istituzione della gerarchia e

della Chiesa visibile, o delle opere esterne, con cui il cristiano ne pro-

fessa la fede e ne adempie i comandi
; nego. Anzi sotto questo aspetto

nulla vi ha di piu pubblico, di piu visibile, che la Chiesa e la Religio-

ne cattolica.

Serie V, vol. Ill, fasc. 298. 27 i Agosto \ 862
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Essendo cosi visibile e pubbiica, essa non .puo fare a meno di tro-

varsi al contatto coll'ordine civile ;
il quale dipende dal goveruante ci-

vile, e benche queslo abbia un fine puramente ten^porale ed ,eslerno r

lotalmente distinlo dallo spirituale a cui dee mirare la Chiesa; pure

essendo gli uomini slessi die debbono giuugere all'uno e all'altro

fine, vivendo in amendue gli ordini, e impossibile che.i due poteri

non si trovino in relazioni continue e pero in iscambievoledipendenza.

3. Quando e cosi riesce inevitabile die o lo Stato opprima la

Chiesa, o la Chiesa torni d'iinpaccio allo Slato. Questo impaccio sa-

ra inlollcrabile allo Stato, il quale ha in mano la forza. Dunque ine-

vilabile sara 1'oppressione della Chiesa. Dunque la Chiesa deve cic-

cetlare la separazione e la formolella della mutua iiherla. -

L' ultima conseguenza e falsa
,
non potendosi mai accettare una

formola contraddittoria ed impossibile. L'unica vera conseguenza e

la prima ove si conchiude die
,
data la .libci'ta ai due poleri ,

il piu

forte opprimcra il piu debole
;
come nclla sociela civile

,
lasciala la

Iiberla a lutli, gli onesli sono oppress! dai malvagi.

4. La civilta moderna vuole isliluzioni ed ordinamenli che la

Chiesa non puo ammelterc. Dunque bisogna separare 1'ordine .civile

dal religioso.
-- -

.Rispondo : o cotesti ordiiiamenli sono un beneo so-

no un male. Sc-sono un benc, la Chiesa puo -ammeUerli ;
isesonoun

male, la vera civilta non puo comandarli.

- Ma il fatto sta die o .bene o male quegli ordinamenti si vqglio-

110. Dunque il meglio e che la Chiesa si separi dallo Stato. -

Dislinguo : die se nc separi rassegnandoslatt'oppressione ,
se-.non

sara // meylio, sara almcno uua necessita. Ma che.se ne sepai'i di-

diiarando rella cotesta separazione ed accetlando la derisione di li-

bcrta die le viene promossa; questo sarebbc un sotloscrivcre ilfalso

? un rassegnarsi all' indecoroso ;
il che dalla Chiesa mai non potra

accettarsi.

o. -- Lo Stato deve altondore liberameiUe ed etlicacomeate.al suo

fine. Dunque non deve lasdarsl inipastoiare dalla Ghiesa. -

Rispondo. 11 fine dello Stato e di.attuare neH'ordine-esterno la giu-

slizia, la carila, la morale. Or queste non s' insegnano fra Cattolici

nella lore pienezza c con picna certezza, se non dalla Chiesa. Dunque
il line del Governo civile e essenzialmenle connesso coll' insegnamento
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della Chiesa : il quale lungi dall' impastoiarlo e causa della sua ve-

rita ,
della sua universalita , della sua fermezza. Dunquc la sepa-

razione dalla Chiesa ben potra lasciar libero il governante a tiran-

neggiare, secondo il suo capriccio ;
ma xiuscira funesta al buon go-

verno, privandolo dell' indirizzo morale.

6. I Cattolici belgi e fraueesi chiesero nan protezione, ma li-

berta. Questa dunque e piu utile per la Chiesa. -

Rispondo 1. Non si dee guardare a quel che e piu utile , ma a

quello che e giusto ed ordinato da Dio. Or la giustizia e la rivela-

zione comandano che il potere sovrano protegga il bene e punisca

II male. Cio nondimeno

Rispondo 2. Quando il Governo nou compie questo suo dovere,

puo essere piu utile alia Chiesa la liberta uiuversale ,
die la cosi

delta protezione di Principi nemici
;

e solto tale aspetto deve in-

tendersi la formola : non protezione, ma liberta.

Rispondo 3. iNelle condizioni prescnli della societa, essendosi in-

titolato il jwpolo Sovrano, cin chiede al popolo che protegga la reli-

gione \iene a confermai^ la dottrina della Chiesa die il potere so-

vrano dee proteggere la religione.

7. NegU Stati Uniti -d'America profillevole fu ai cattolici la to-

lale separazione. Dunque dobbiamo desideraila a^iche in Italia.

. Rispondo 1. Negando la conseguenza: giacche ogni medicina non

ugualmente utile ad ogni malato. ne ogni cibo ad ogni complessiene.

Rispondo 2. Esser falso che sia totale negli Stati Uniti la reale

separazione (checche ne dica nominalmente la legge. ) Essi esigono

per lo meno che la religione sia crisliana e che ciascuno dichiari a

qual culto appartiene : danno di tralto in tratto qnalche. testimonianza

pubblica di religione: non chieggono dai cittadini atto contrario alia

religione da loro professata : aiel che apparisce una mulua relazio-

ue e una qualclie dipendenza volonlaria dello Stato dalle prescrizioni

religiose.

Rispondo &, La durata degii Stall Uniti non e tale fimvra che as-

sicui'i il buon esito del toro sistema : ed anzi le present! complica-

zioni politiche e le molte stranezze religiose possono eccitare gran

dubbio intorno alia reUiiudiue ed utilita di quegli ordinamenti.
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Le Giustizie di S. Pietro.

I primi cinque aiini del regno di Desiderio (757-761) ci hanno

mostrato le prime fasi dclla sua oscillante polilica ;
e nuovc fasi ci

vcrranno mostrando i scguenti. Scmpre altalenante tra 1' ambizionc

di far nuove conquiste nei lerritorii romani, ed il rispelto del Ponle-

iice che glielo vietava
;
ora sospinto dalla guerresca baldanza ad as-

salire e pvedare, ed ora trallcnuto dal timore di irritare la potenza

del Re dei Franchi : semprc facile a largheggiare in promcsse e poi

restio ad attcnerle
;
incostanle nel male come nel bene, Desiderio fu

il vero Re tentenna de' suoi tempi ;
e cosi tentennando per dicias-

.sett'anni, riusci, come suole in tai casi, a ritardare bensi la finale

catastrofe del regno Longobardo, ma non gia ad evilarla.

Finche regno il santo Ponlcfice Paolo, la pace che Desiderio avea

con lui rhinovata, dopo le prime violenze ed ostilita commesse nella

Pentapoli e nei Diicati, non venne mai rotla intcraraente ;
ma tratta

Irallo pati gi'avi ferite, e 1' eterna quistione delle giustizie di S. Pie-

tro, la quale secondo gli accord! stabiliti con Remedio ed Aucario,

arabasciatori di Pipino, avrebbe dovuto essere terminata coll'Aprile

1 V. \] volume precedente pag. 652 e segg.
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del 760, teime per phi anni apprcsso occupaiissima la diplomazia

pontificia e la franca c la longobarda. Infatti nel 761 troviamo man-

dati daPipino, a ricbiesta del Papa, in Italia gli abati Vidmaro e Ger-

berto con Ugbaldo uomo illustre ad incalzare il Re longobardo per le

restituzioni, e ad aiutare il Papa per ollenere I'adempimento delle giu-

slizie 1. Giunti che furono i messi franchi a Roma, si radunarono qui

anche grinviati longobardi, e idepuiati della Pentapoli e di ciascuna

delle citta Pontificie interessate nella disputa ;
ed alia presenza del

Papa fattosi minulo esame delle cose tolte e reslituite da ambe le parli,

si chiari che la restituzione reciproca erasi adempiuta bensi per alcune

giustizie, cioe pei bestiami, ma, quanto ai patrimonii ed ai confmi e

territorii delle cilta di S. Pietro, i Longobardi non solo non aveano

vesliluito nulla
,
ma aveano ripigliato eziandio le cose negli anni

innanzi reslituile 2. Con tullo cio non si pole in Roma venire all'ul-

lima conclusione della lite, sia perche grinviati longobardi met-

tessero in campo nuove difficolta, o non avessero dal Re poleri suffi-

cienti. Fu perlanto convenuto che i messi del Papa coi deputati del-

le sue cilta e cogli ambasciadori di Pipino si recassero presso il Re

Desiderio, ed alia presenza di lui si rinnovassero gii esami e le

prove, per obbligarlo quindi a rendere secondo i palti ogni cosa 3;

1 luxta id quod petendo direximus, praefatos ad no? wlem'tni direxisse

mi-ssos; qui apud Lanyobardorurn imminerent regent, pro dicersis mnctac Dei

Ecchsiae causis ac iustUiis, et in nostro assistercnt solatio ; pro quo innume-

rabiles vobis referimus graliarum acliones etc. COD. CAHOL. Epi*t. XXIX.

2 Praefati denique mim vestri, in nostri praesenlia, cum Langobardomm
missis, necnon et Pentapblensium ac singularum NosinAnuu CIVITATCX homini-

bus assistentes, comprobalio coram cis facta est de habilis inter utrasque par-

ies aliquibus iwtitiis, videlicet depeculm inter paries resliiulis. J\amdc fini-

bus CIVITATVM .\osrR,iBL
TM e\ patrimon'iis beati Petri ab eisdem Lanuobardis re-

tentis atque invatis , nihil usque hactenus recepimus ; etiam ea quae primitus

reddiderant, denuo invasenmt. Ivi. Qnei peculia che qui si dlcono restitui-

li, non significano Hltro che bestiami; come dimostra ne) suo Glotmrio il

DUCANGE con molti esempli longobardi e romani di quell' eta.

3 Unde constitit ut nostri ac singularum NOSTRARIM civiT.iTr:y missi ad De-

siderium Langobardorum regem cum vestris progredi debeant missis , nt in

eorum atque praedicti regis praesentia pro eisdem finibus ac patrimoni'i
1
? com-

probatio fiat, nobisque omnia iuxta pactionem restituantur. Ivi.
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Qual esito poi sortisse a Pavia quest' asseiabtea d' Inviali, non sap-

piamo ; giacche non se ne fa piu parola nelle Letiere seguenti del

Codice Caroline.

Ma e certo che nel 762 la questione non era per anco iflteramen-

Ic composta; e ne abbiamo due manifesto indizii nella lettera XXXIIId

del medesimo Codice. Pipino r ingannato forse da bugiarde lagnanze

del Re longobardo ,
avea scritto al Papa che studiasse di vivere

buonamente in pace con Desiderio
;

al che Paolo risponde ,
esscr

egli sempre dispostisslmo a serbare pace e carila col Re, purche

quesli sia fedole ai patti che avea giurali alia S. Sede e a Pipino

slesso 1
. Quindi il Papa soggiunge , avere tesle slabililo con De-

siderio di abboccarsi insieme in Ravenna, ad perficiendas quasdam

nlilitates spirilalis matris vestrae, sanctae nostrae Ecclesiae, e nel

tempo slesso per trattare di comune accordo i mezzi di resistere ai

Greci
;
che sempre minacciavano la Capitale dell' Esarcalo : il quale

abboccamento tuttavia rimane incerlo se poi avesse luogo.

Indi a due anni il negozio delle gimlizie non solo era iutta\
7
ia pen-

dente. ma il troviamo nuovamente inasprito dalle perpetue tergiver-

sazioni e doppiezze di Desiderio. Una delle principal! diflicolta per

la risoluzione della gran lite, consistea nel delerminare Tordine in

cui si dovessero fare dall'ima partc e dall'altra le restituzioni. Ini-

perocche in quella quasi conlinua e niinula guerra che ardea Ira i

due popoli confinanti, 1' invasione degli uni avea provocalo le rappre-

saglie degli altri
;
e percio come i Longobardi doveano restiluire ai

Romani, cosi i Romani doveano anch'essi rendere ai Longobardi lo

prede falte. o le terre occupate nel coi'so delle ostilita.

Ora le iterate rimostranze o minacce di Pipino e de'snoi amba-

sciatori, avcano fmalmente condotlo Desiderio ad accettare quest' ac-

cordo : che doe i Longobardi non solo fossero i primi a cominciare k

1 Hoc interea vestram meminisse volumus excellentiam, nuper nobis direxh-

se
, guatenus in pads dilectlone cum Desiderio Lanyobardorum rege conver-

sare sludeamus, quod quidem ,si ipse excellentissimus in veradilectiow et fide

quam veslrae excellentiae et sanctae Dei Romanae Ecclesiae sp.opondil , per-

manserit, utique nos in charitate firma el sfaMli pace cum eo permansuri eri-

ms etc. Con. CAROL. Ep. XXXIII.
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reslituzioni, siccome votea ogni ragion di giustizia, poidie essi erano

stall i primi ad invadere; ma die di piu i Romani mm dovcsscro

cominciare a restituir nirila, se non dopo die i Longobardi avesse-

ro restituito ogni cosa: condizione saviamente imposla dai mes-si

franchi
, per rendere piu sicura e piu spedita TeseoRzi'OHe, facendo

che ai Longobardi fosse di sprone a rendere prontameirtc 1'aUrui la

brama di ricevere 11 proprio. Desiderio cosi pattui cogli ambtisda-

tori di Pipino e cosi promise al Papa; ma cximie si venne al punto,

egli dimontico lutti i patli e tulle le promesse. Infettti ave&do il Pon-

tefice raandali in ^ro i suoi Commissarii a ricevere per le diver-

se dtta e fare poi la consegna delle gimtizie, il Re, messi In campo

nuovi pretesti, rappe tutto 1'ordine stabililo e voile che i Longobardi,

appena rese le giustme ai Romani per una cilta, ricevessero incon-

tanerile le proprk per im'allra cilia, e cosi da ambe le parti si alter-

nasse continBamenle il dare e il ricevere di citla in cilia linche fosse

saldato ogni debilo. II die negando i ^messi pontificii, siccome con-

Irario alle c^nvenzioni, dovellero toniarsene a Roma -colic mani vuo-

te. Ed alle querele che Me mx>sse il Papa, rispose Desiderio con inso-

leiiti e minacciose lettere 1
: anzi aggmngendo alle tristi parole phi

tristi falti, ricomincio nei Icrrilorii romani le consuele devastazioni,

mise a ferro e fuoco tulle le campagne di Sinigaglia, fticendovi prede

1 Inpraesenlia mmmm vcslrorum cotisiilil v

ut noslras Ilommotvm iuslilias ex wnntbus Lanyobardorum
'

-civil tilibus

pleniiis primilm wtiperemus , et lla postmodum ad moem ex omnibm nostris

cimtatibus inleyras Lanyobardis facercmus iustilias : freti in immsccmoili

elus pollicitatione, quam in praesentra praedictomm missuum veetrorum exhi-

buit , nostros missos direximus ad easdem reolpiendas faciendasqm imtit'tm.

Ipse vero varias adhibens occasionum versulias, nequaquam n&bis- primilus, ut

constiUt , plenarias de omnibus sms c'wUal'Cbus facere voluit quas exquimnns

iuslitias, <et ila demim suas in inleyro ex omnibus noslris civitaiibusrwipere,

sed sinf/HlaUm tantummo>do 'de um civitate faccre et de alia recipere matwt,

volens per hoc dilationem inferre, ne pars nostra Romanorum propriam oon-

sequalur iustitiam ; et ecce nostri missi nihil impetrantes ml n&s sine effevtu

reversi sunt , et plures. depraedationes ex tune atque mulla el inaudita mala

in nostris committit finibus. . . . Comminaliones nobis direxit et inania detra-

ctionum veiba proluiit etc. COD. CAROL. Epist. XXXIX.
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e uccidendovi alcuni terrazzani ;
e penelrato colle sue bande arma-

te fin nella Campania ,
assail il Castello detto di Yalente e vi com-

mise eccessi di pagana barbaric. Dopo tutto cio, gli basto Taniino

ancora di far 1' innocente presso Pipino ,
e di assicurarlo che dalla

parte dei Longobardi niun sopruso era commesso contro i Romani :

sludiandosi cosi di rp\ esciare sopra il Papa tutta la colpa degl' in-

dugi e degl'incagli che pativa 1'affare delle giustizie 1.

Ma
,
se Pipino pole mai prestare qualche credenza alle menzogne

del Longobardo ,
non tardarono quesla volta a disingannarlo le lel-

tere di Paolo I 2, die gli davano minuto ragguaglio del fatto, ed in-

vocando la sua protezione chiedevano nuovi messi , i quali non solo

imponessero a Desiderio il risarcimento di tulte le offese passale e

presenli ,
ma assislendo in persona all' esecuzione ed alia consegna

delle giustizie f tagliassero una volla tutli gl' indugi e prelesli che

1' astuto Longobardo non cessava mai di frapporre all' adempimenlo

delle reslituzioni. Pipino infalli mando i chiesli ambascialori
;

in

prescnza dei' quali, e dei messi longobardi, il Papa fece pubblicamen-

tc autenticare la verila dei fatti e dei dirilli
, negali gia o post! in

dubbio da Desiderio
;

affinche il Re di Francia certificato appieno

della medesima
,
fosse lanlo piu efficace nell' esigere dai Longobar-

di die soddisfacessero di ogni lor debilo la Chiesa Romana 3.

1 Da co vero quod innotuit exccllentia vestra, vobis a Desiderio Lanyobar-

dorum reyc esse insinuatum, nullam maliliam vel invasionem a Langobardis in

nostris partibus f'msse illatas, omnino credat nobls benivola excoUcntia vestra,

non veridice in hoc vobis direxit, etenim ... dum tantae ab eisdem Langobardis

devastations in nostris fmibiis ac dvilatibus factae fuissent, et a nobis ex hoc

admonitus fuisset, comminationis suae ad nos direxit litleras, quas necessitate

coacti
, infra nostras apostolicas lilteras hoc practcrito anno vestrae excel-

lenliae diremmus intuendas. Hostilitcr quippe in CIVITATE NOSTRA SYXOGAL-

i/E.vs/ per gcntes , ferro et if/ne , quae extra eamdem clvitatem consistebant ,

devastavenml
, plurimam exinde auferentespraedam , atiquantos ibidem in-

terfccerunt homines. Similiter et in paries Campaniae , id est CASTRO NOSTRO

QUOD YOCATUK vALENTis, liostililer inrventes, talia, sicntpaganae gentes, egc-

Tuntj de quibus usque hactenus nequaquam imtitiam ab els recipere vahdmus.

GOD. CAROL. Epist. XL.

2 COD. CAROL. Epist. XXXIX e XL.

3 L nde pro vestra amplisslma satisfacHone ad probationem fecimus} inpre-
sentia praediclorum vestrorum fidelium nri*sontm , cum iam dictis Langobar-
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Oucste cose avvenivano tra il 761 e il 763
;
e sembra che vera-

menle Desiderio ponesse mano questa volta a restituire le giuslizie,

(ante volte promesse e tanlo volte negate. Bisogna nondimeno ,
che

egli procedesse in do di malissima voglia e con tutte le lentezze pos-

sibili; slante che ilveggiamo neirautunno dell' anno seguente 766,

patteggiare ancora col Pontefice per le giuslizie non rendule. Ma, qua-

lunque si fosse la cagione di tal tardanza
,

si studio almeno di risar-

cirla coll' insolito fervore che mostro nel compiacere il Papa, con cui

vcnne in. quell' autunno ad abboccarsi in Roma. Certo e che il Papa,

ragguagliando Pipino di quesla seconda visila folia da Desiderio alia

citta santa per motivo (scriv'egli) di divozione, si mostra pienissima-

mente soddisfatlo del Re longobardo. Questi venendo avea condolto

con se e consegnato al Ponlefice un colal Sassulo
,
servo ponlificio ,

che era fuggito ai Longobardi ,
e per la cui resliluzione Pipino stes-

so erasi degnato di scrivere a Desiderio. Trattatosi poi Ira il Ponle-

fice e il Re delle yiustizie cherestavano lutlavia in sospeso, erano ri-

masti d' accordo che i deputali pontificii e i longobardi si recasse-

ro insieaie per le diverse cilia, per fare e ricevere le reciproche re-

stituzioni. E gli accord! eransi incontanenle recall ad effetto : impe-

rocche, mentre il Papa scrivea, cioe sul fine del 766, le giustizic-e-

rano gia stale adempiule in lulte le parti del Beneventano e della

Toscana : nel Ducalo di Spoleto erano falte in parte ,
e stavansi tul-

tora continuando dai messi regii e pontificii, con ferma speranza che

anche tutte le rimanenti sarebbero toslo interissimamente eseguite 1.

dorum regls missis, ct satisfacli sunt vestri mim de tantis iniquitalibiis et co-

gnoverunt nostramveritatem et eorum mendacium etc. COD. CAROL. Epist. XL.

1 Agnoscat Christianitas vestrU. . . conimxissehoc praeterito autumni tern-

pore eumdem Detiderium Langobardontm regem ad apostolorum Hmina causa

orationis, eumdemque nostrum puemm (Saxulum] secum deferens nobis con-

tradidit. Cum eodem quippe recje pro iuslUils inter partes perftciendis loquen-

te, constHit ut nostris eiusque missis per diversds cimfates proyredicnlibus

tpsae perpetratae fuissent iustitiae, et ecce
*

Deo propitio , de partibus Bene-

ventanis atque Tuscanensibus , ct fecimus et ad invicem nostras reccpimus.

Nam de ducatu Spoletino, nostris vel Lanyobardorum missis illic adhuc exi-

stentibus , ex parte iustitias fecimus ac recepimus. Sed et reliquas quaere-

manserunt modis omnibus plenisnme inter partes facere student. COD. CAROL.

Epist. XLI.
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JS'dla- slessa lettera il Papa ringrazia Pipino di avere ammonito il Re

Besiderio eke costringesse i Greci di Napoli e di Gaeta
, suoi confi-

nanli ,
a restiiuire i patrimonii di S. Pietro posli in quelle parti, ed

a lasciare ai Vescovi eletli libera facolla, di venire a Roma per riee-

verc dal Papa la consecrazione 1
: cose tutte le quali dimostrano

1 1)1 embolo vero dirmit nobis a Deo pr'otecla excellentia vestra; praefa-

lum vos Desiderivm ad-monwsse regcm NeapoUtanosac Caiefanos constrrnyere,

ob restituenda patrimonia protectori vestro bealo Petro illic. Ntapoli sita, el

largiiri licentiam electis solite ad suscipiendam episcopalem consecrationem ,

ad hanc apostolicam properandi sedem etc. Ivi.

Riguardo alia data di questa Lettera, abbiamo seguito la cronologia del

CENNI, il quale giustamente la pone sul fine del 766
, perche vi si accenna

com prossimo il Sino4o per la quistione dei Greci, convocato da Pipino a

Gentilly sul . prlnciplo del 767. Ma non ignoriamo gli speciosi argoraenti ,

onde il TROIA (Codice diplom. lonyob. R. DCCLXXXIX) si e avvisato di tra-

sporla al Dicembre del 762 : quando cioe, (secondo la Gronaca di GIOVAN-

NI DI\CO>T

O, i>resso il MURATORI It. I. S. T. 1, P. 2') morto gia da nove mesi

S. Calvo Yescovo di Napoli, Paolo eletto a succedergli era impedito dai Na-

politani di venire a consacrarsi in Roma. Pipino [dice il Troya) ,
a cui il Papa

dove-va averne scritto, ammoMDesiderio di costringere i Napolitani a lasciar

libero al nuovo Yescovo 1'accesso a Roma
;
di ebe il Pajxi nellx^ presente Let-

tera lo ringrazia. E irifatti (soggiunge il medesimo ), rallentatasi allora la resi-

stenza dei Napolitani, Paolo pole fuggire clanculo in Roma ove si consacro
;

ma, ne
!

ritornare in Napoli, gli s'interdisse 1'cntrala nella citta, sicche dovet-

te stare per due anni e piu nella prossima Cbiesa di S. Gennaro fuori delle

mura
; dopo il qual tempo fu introdotto con gran festa in Napoli, ed hi, scorsi

due anni, mori nel 76G. Questa seguenza di fntti certlssimi (concbiud'egli) di-

mostra doversi collocare la presente Lettera nel 762 sul finire del Dicembre.

Ma, con pace del chiarissimo Storico, 1'illazione a noi non sembra punto

neccssaria. In primo luogo ,. quella fuga clandestina che Paolo dovette im-

prendere per venire a Roma, e po.i Vavergli i Napolitani al suo ritorno cbiu-

so per due anni 1'ingrcsso in citta
,
non ci mostra niente rallentata la loro

resistenza; non se ne puo dunque trarre niun segno die Pipino e Desiderio

allora s'interponessero. Noi crediamo piuttosto che quest' interposizione si

facesse appunto nel 766
; quando- cioe, morto il Yescovo Paolo- , temendo

il Papa die i Napolitani rinnovassero forse col successore le opposizioni

fatte gia a Paolo, dovette scriverue a Pipino e questi ammoni Desiderio

d' iniimare loro che lasciassero quindi innanzi a tutti i Yescovi eletti la

consueta liberta
, largiri licentiam electis solite ^ di venire a Roma per la
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ehiaramente che il Re longobardo era allora in ottima e, giova cre-

dere
,
sincerissima vena di amicizia e devozione verso la S. Sede.

Ma 1' incostante Principe non sapea durare lungamente saldo nei

buoni proposili. Ecco in latti che 1' ultima leltera di Paolo I, scritta

nel primb semestre -del 767, contiene nuove e gravi lagnanze contro

la perfidia dei Longobardi. Imperocchey avendo Pipino mandate in

Italia tre -suoi ambasciatori , doe ii Vescovo 'Vilcario
,
con Dodone e

Vilcardo, ad esammare se i Longobardi avessero finabnenle reslitu-

ile tutte le ywstizM , eglino si convinsero cogli bcchi pvopri del on-

Irario
,
c ddle nuov-e a-^tuzte e menzogne onde quei perpetui nemici

di Roma deludevano le proKiesse tante volte giurate al Papa ed a

Pipino 1. La leltera di Paolo non specifica altrimenti quali fossero

queste nuove colpe dei Loagobardi , rimeltendosi a quel die a Pipi-

rio ne riferirebbero gli ambasciatori
,
nella bocea dei quali avea po-

isto altresi le sue dimande
;
ma dal suo tenore apparisce abbastanza

che la cosa f^ra gravissima , poidie alle consuele ed amplissime of-

feiie che Pipino facea di se in servfeio e difesa della Chiesa Roma-

na
,

il Papai ringraziando ri&ponde .,
ora piu die mai essere il tempo

opportune , slringenle la i>ecessita <M venire quanlo prima in soc-

eorso della Chiesa santa di Bio c di tutta qn'esla provmcia d' Italia ,

per mano sua fia liberafa -2.

consecrazione. E difatto irYescovo Stefauo ,'successore di Paolo
,
venne

senza contrasto a coiisecrarsl in Roma
; come narra to stesso Oiovanni Dia-

cono. Ad ogni modo , per questa via si conciliano tutte le difficcflta , senza

mutare la data della presente Lettera daH'aniio, ove il Cenni la colloco con

ottime ragioni ,
le quali il Troya elude bensi ingegnosamente ,

ma a parer

nostro non distrugge.

1 Quia i>ero inmVmstvs Job hoc ms praestntes direxisse missos, ut ngnosce-

re per eos valuisseiis utrum'nobis a parte Langobardorum plmariae factae

puissent imtitiae, an non, ipsi omrifao causae meritwn comperli wnt, et caUl-

dam versKtiani atque oolite falsiloquam propos-itionem ewumdem, vestrorum

nostrorumqwe aemulwvm aynQverunt etc. Coi). CAROL. Epist. XLIII.

2 Sed, bone potmtissime regwn , ecce nunc opporttinitas , ecce necemtutis

dies cogunt , et lempus ingruentis meriti exiqit ut sanctae &ei Ecclesiae , et

huic avobis liberatae provinciae so lite subvenire atque succurrere quantocius

Christianitas vestra satagat. Ivi.
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In tal guls-t il decenne pontificato di Paolo I fu agilato infmo al-

1' ultimo 1 dalle perpelue oscillazioni del Re Desiderio, il quale ven-

ne sempre alternando gli alii di devozione colle ostilita
,
le promes-

se colle infedelta ,
le reslituzioni per lo piu forzale e lenle colle nuo-

ve rapine ;
e continue, come vedremo, peggiorando in questo tenore

anche nei pontiiicati seguenti.

Qui pero non vogliamo partirci dai tempi di Paolo I senza notare

uno strano riscontro, a cui il lettore facilmente sara gia corso col pen-

siero : il riseonlro doe die la politica di quei tempi ,
inlorno a quel-

la die con frase moderna chiamerebbesi questions romana, presenta

con quel die noi abbiam vedulo in quesli di, e vediamo tuttorasvol-

gersi sotlo gli occlu iiostri.

Roma ,
la Francia e il Regno italico trovavansi allora in relazioni

somiglianiissinie a quelle in cui sono oggidi , dopo undid secoli ap-

punto ;
salvo die 1' ostilita del Piemonte contro Roma e oggidi assai

piu aperta e violeuta die non era allora quella dei Longobardi, e le

giustizie di . Pielro occupale dai moderni Subalpini, non si restrin-

gono solo ad alcune cilia o territorii o patrimonii della Chiesa
,
ma

abbracciano inliere e floridissime province ,
e poco meno che tutto

quanto lo State Pontificio. Del rimanente, come allora il santoPon-

tefice Paolo I era saldissime nell'esigere intiera la restituzione delle

giuslizie ,
cosl era Pio IX sta immulabile riel volere die sia reslituito

alia S. Sede inliero lo State; e come Desiderio, lungi dai restituire

di buona voglia il mal tolte, studiava tulle le arli di rilenerlo, anzi

agognava sempre a nuovi acquisti fino ad assalire, come fece
, per

1 HTuov\ (Cod. dip!, lonyob. n. DCCCXYI) crecle che iiell'estate del 764

cessassero le ofee longobarde contro Roma; altri, come 1' ODORICI (Stone

Bresciane, vol. 2. p. 296), il BALBO (Storia d' Italia sotlo ai Barbari, L. 2,

c. 29), il MURATORI (Annali, a. 765^ 766) vpgliono che cessassero anche

prlma, e durasse quindi la buona concordia fino 'alia morte di Paolo I. Ma il

loro errore tutto nasce dai diverse ordine crouologico ,
in cui collocarono

le Lettere del Codice. Caroline. Noi, trovando assai meglio fondata e piii

conforme al naturale svolgimento dei fatti la cronologia del CEKM (Codex

Carolinm] e del IAFFE (Regesta Romanomm Ponlificmn ) ,
a questa ci siamo

atleimti, e ne abbiamo qua e la recate le ragioni.
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ultimo la stessa Roma, cosi a Roma anela oggidi 1'insaziabile usur-

patore subalpino. Ma tra i due contendenti , o piultosto tra lo spo-

gliatore che vuol consummare il latrocinio e la vittima spogliata die

ridomanda il suo diritto , allora , come oggidi ,
stava di mezzo la

Francia, e stava in atto di proleggereRoma. Pipino eraPatrizio dei

Roman!
,
cioe difensore giurato della Chiesa e dello Stato romano

,

e gloriavasi di si bel titolo
,
ed offeriva conlinuamente al Papa tutta

1' opera e 1' autorita sua
, protestando che per niuna cosa al mondo

fallirebbe mai ai giuramenti che avea fall! a S. Pietro ed al suo Vi-

cario. Oggidi Napoleone III si vanta anch'egli di essere difensore di

Roma e del Papa ,
si gloria di essere figlio primogenito della Chiesa ;

e tutti sanno le solenni e ripetute proteste che ha falte di voler salvo

nella sua integrita il dominio temporale del Papa , promettendo che

la spada della Francia, la quale ricondusse gia Pio IX dall'esilio sul

(rono, starebbe sempre sguainata per difenderne i diritli.

Se non che
, quanto al modo di esercitare questa protezione e

quanto agli effetti di essa
, singolarissima e la differenza che corre

tra i tempi di Pipino e i nostri. Pipino non teneva esercitoiri Roma,

ma due volte calo col suo esercito dall'Alpi nelle pianure della Lom-

bardia, per costringere Astolfo a restituire al Papa 1' Esarcato e la

Penlapoli ,
cioe le Romagne e le Marche

;
ed avrebbe fatto altrellan-

to con Desiderio
,
se ne fosse slato bisogno. Napoleone HI e disceso

anch'egli una volta con poderosissimo esercito nelle medesime pia-
'

nure; ma il comparire delle sue aquile sulle rive del Ticino, fu quasi

il segnale die sguinzaglio la rivoluzione nelle Romagne e le tolse al

Papa. Poi, le falangi piemonlesi invasero le Marche e 1'Umbria, op-

primendo col numero i pochi prodi del Pontefice; e 1' esercito fran-

cese di Roma stette a vedere
,
senza muovere un dilo in aiuto degli

oppressi. La protezione delle armi di Pipino ebbe per eftetto che il

Papa racquislasse le province rapitegli dai Longobardi : quella delle

armi di Napoleone riusci ad un effetto maravigliosamente contrario,

che cioe fossero al Papa impunemenle rapite dai Piemontesi le pro-

vince che, anche prima di essere protelto, pacificamente possedeva.

Simili contrasti troviamo nella protezione diplomatica. Pipino non

ieneva ambascialori residenli in Roma, giacche in quel secolo non
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era per anco introdotto fra le Corti tal usa; ma i suoi messi, perso-

naggi hobilissimi del reame ,
andavano e venivano continuamente da

Parigi a Roma ed a Pavfe, per tratfare e comporre Ira il Papa e I>

Longobardi il grande litigio delle ginstizie; in quella guisa che al

presente i Grammont e i Lavaletle hanno da Napoleone III 1' incari-

co di conciliare il gran dissidio che e tra la S. Sede ed il Piemonte.

Ora il buon Pipino,' credendo- die a terminare la lite accesa tra il la-

dro che non vuole rilasciare la preda ,
e il predato che vuole riavere

il suo
,
la via piu diritta e semplice fosse di costringere H primo a

rendere il maltolto; e credendo inoltre che uificio proprio del protet-

(ore fosse di difendere i dirilli del prolelto e non gia di sacrificarli

all'aUrui rapacita; non altro incarico imponeva continuamente ai

suoi messi in llalia, se non die di esiger^ da Desiderio 1'intera e

pronta restituzione delle yiustizie dovute al Papa, d' incalzarlo e co-

slringerlo colle minacce, di troncare le vie ai solterfugi die 1' astuto

Longobardo andava in\ entando
,
di sopravvedere 1'esecuzione dei pat-

li e la consegna delle terre, e di conformarsi in ogni cosa ai desiderii

giustissimi del Pontetlce. Oggidi al conlrario, per conciliare il Pie-

monte colla S. Sede
,
la diplomazia francese lascia in paceil Piemon-

le e assedia il Pontefice di continue proposte: invece-di esigere dal

IMemonte che reslituisca le province rubale, esige dal Papa che le

ceda di buon grado al rubatore : ed all' immulabile Non possumus

die il Papa risponde ,
si grida accusandolo di ostinato

,
e d' ingralO'

a tanti benefki.

Pipino ai suoi di stimava che tutti i torti fossero'dal lato di Desi-

derio, e benche i Romani avessero falto molle rappresaglie sopra I

Longobardi , non pretendea che quelli restiluissero nulla se quesli

non avessero prima restiiuito le ingiuste prede : oggidi, quantunque

il Papa non abbia lolle per rappresaglia neppure un palmo di terra

ai suoi nemici, e fcutte le perdite e i danni siano suoi, si vuole non-

dimeno che siano suoi lutli i torti
,
sua tutta la colpa deila guerra

-die lacera 1' Italia. E per lui torto gravissimo raver fatto qualche

resistenza agli spoglialori ,
e poi 1'averli condannati e scomunicati ;

lorto gravissimt il non farsi loro complice, abbandonando loro an-

che i dirilti cd aulenticando con legale cessione 1'empio latrocinio>
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torto gravissimo il non cedere alle loro voglie anclie il rimanente

del Patrimonio della Chiesa; torto gravissimo finalmente il difendere,

insierae cot diritti sacrosanti della Chiesa. Romana
,

anzi di lutto

F orbe caltolico, i principii' supremi della ginstizia e delF ordine so-

cialev calpestati dalla Rivoluzione itaKana. Quesli sono i torti del

Papa presso colui die si vanta suo Protettore: queata e la prote-

zione che^>l raoderno suceessore dei'Pipini e dei CaHomagiii, il' cam-

pione di tutte le cause nobili- e generose, esercita sopra la Chiesa

Romaira-: quftsta e la difesa' ch'egli fd delle giustizie di S. Pielro con-

tro-i moderni Loagobardi.

Pipino finalmente riusci, anclie sensa- muoyere le arrai, a domare

a piu riprese la protervia di Desiderio ;
di che ottenne dal Papa e

da tulta- Roma i meritati ringraziameirti. Ma Napoleone a che mai e

riuscito, dopo tante proposte e trattative diplomatiche per risohere

la questione roraana ? ed a che mai riuscira, seguitando la via te-

mita fmora? Da Roma non puo sperare in eterno altra risposta che

11 Non possumus ; il S. Padre e il Cardinale Segretario di Stalo

I'hanno ormai ripeliila ai Minislri francesi m tutte le lingue, in tutti

i tuoni
,,

in tutte le forme immaginabili ,
sicche T importunarli piu

oltre sopra di cio e opera nonrmeno stolta-che insdente; soprattutto

dopoche 1' Episcopate cattolico ha falto eco si selenne aH'oracolo del

Pontefiee, e>l
?

ha pregato-in nome della Ghfesa1 univereale a persiste-

re irremovibile. Riesta diinque che la Francia rivolgasi al Kemonte;

resta die Napoleone , imitandola politica di Pipino, al Piemonte in-

dirizzi le sue proposte e i suoi ultimatum, esigendo da esso non gia

che ceda il proprto, ma ehe restituisca Y altrui. Gli obblighi di gra-

titudine che stringonoil Piemonte a41aFrancia non sono minori cer-

tamente di quei che stringono Roma : d' altra parte i Mlnistri di cola

e il Besiderio che cola oggi regna, hanno dato infinite prove di doci-

lissima ubbidienza ad ogni volere del Monarca francese. Qmhdi e

da sperare che le sue proposte ivi sortiranno miglior successo : anzi

T otterrebbero indubilatamente , quando fossert) seriamente incalzate

com' erano (pelle di Piping a Re Desiderio, edavvateate' al bisogno

da serie minacce.

Ma qui sta il punto : qui e tutto il nodo del contrasts che corre

Ira la politica Franca del secolo VIII, e la politica Francese o diciam
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piultoslo Napoleonica del secolo nostro, nella gran questione Roma-

na. Pipino era uomo sincere, e sinceramente volea la protezione

della S. Sede : eppercio procedea diritto nell'uso del mezzi ed olte-

nea con efficacia il suo fine. Pipino era Re di spirili grandi e gene-

rosi ; eppercio abborriva da ogni infingiraento e doppiezza, la quale

infinc altro non e die villa. Pipino era d'animo religiosissimo, e co-

me si professava a parole, cosi mostravasi nei falti divotissimo fi-

glio della Chiesa. Quindi Paolo I potea riposare sicuro nella sua

protezione, senza temere die egli fosse mai per abusame a danno

della temporale sovranita della S. Sede. Laddove oggidi Pio IX non

dee (auto combattere contro gli aperli nemici del suo potere tempo-

rale, quanto contro i falsi amid e protettori : e gli uni e gli allri
.,

e

dietro ad essi tutte le legioni della Rivoluzione europea, non mirano

solo a spogliarlo malerialmente di alcune cilia- o province ,
.come

ai tempi di Paolo I, ma bensi a scalzare dalle basi il principio stes-

so della sua temporale sovranila
, per ispianarsi la via a distrug-

gere, se potessero, e schiantare dai suoi cardini il Papato slesso

e tutlo Fedificio della Chiesa di Dio, di cui quella sovranila e nei

preseiUi ordini della Provvidenza potentissimo sostegno. La guerra

pertanto ch'egli dee combaltere oggidi in difesa delle giustizie di

S. Pietro, e assai piu vasta e piii lerribile che non era quella dei

Papi del secolo VIII : ma ne a lui manca grandezza d'animo pari ai

cimento, ne Iddio gli verra meno di straordinarii aiuli allo straor-

dinario bisogno. Se egli non ha al suo fianco un Pipino fedele che

lo difenda
, egli ha pero con se tutto 1' Episcopate catlolico, falange

sacra ed immortale, die colla spada ambitagliente deH'aulorita e

della parola sa riportare nei mondo vitlorie maggiori che non quelle

della spada materiale. E la vittoria morale della Chiesa nella gran

lotta d'oggidi gia e cominciata
;
ne andra forse a lungo il vederne

compiuto il trionfo, colla ristorazione anche materiale de' suoi diritti

sovrani.

Tornando ora al filo della noslra sloria, 1'anno 767 ci si presenta

innanzi doppiamente funesto, per la morte del santo Pontefice Paoloy

e pei gravissimi torbidi che la seguirono in Roma, dove essi aper-

sero alia bieca politica di Re Desiderio un nuovo campo. La morte
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di Paolo I avvenne il di 28 Giugno presso la basilica di S. Paolo T

dove dimorando contrasse pei grandi caldi una febbre maligna che

in pochi giorni lo trasse alia tomba. II suo cadavere rimase .deposto

per tre mesi nella medesima basilica, perche gli scompigli di Roma
vietarono che gli si rendessero subilo i consueli onori

;
ma in sui

primi di Oltobre , tragittato sopra una navicella il Tevere, fu solen-

nemente trasferilo tra gli ossequii e le funebri salmodie di tulti i Ro-

mani e degli stranieri, nella basilica di S. Pietro, e seppellilo nell'a-

vello ch' egli si era .preparato dentro la nuova cappella ivi da M
eretta alia SS. Vergine 1.

Tra le esimie virlu di questo Poniefiee, che lo fecero annoverarr

nel calalogo dei Sanli, il Liber ponlificalis ricorda singolarmente fcr

sua sviscerata carita, e il suo zelo pel culto dei Sanli. Egli era si

tenero verso i miseri, che rubando le ore della nolle al proprio ri-

poso, andava spesso con alcuni suoi familiari a visitare nelle low

squallide celle i poverelli infermi ed allri bisognosi, spargenclo dapper-

lutto larghissime consolazioni e limosine. Di nolle parimenle solea

visitare i carcerali, ai quali, largamcnle usando la prerogaliva deM*

clemenza sovrana, o diminuiva la pena o redimevali eziandio dall' ul-

(imo supplizio. Ai debitori oppressi dai creditori ed obbligati a darsi

a questi per ischiavi, pagava del suo il debito e rendevali alia liber-

ta: le vedove, i pupilli, ogni sorta insomnia di indigent! trovavano-

in lui viscere di padre pietosissimo 2.

Quanlo poi allo zelo pel culto di Dio e dei Sanli, virtu eminente-

mente propria in ogni lempo dei Romani Pontefici, e in quei delse-

colo VIII Ianto piu splendida quanlo era piu accanita aflora la perse-

cuzione degl' Imperatori iconoclasti, S. Paolo I segnalo con memo-

rabili fatti il suo pontificato. Tra i quali, oltre a cio che abbiamo gia

di lui narrato, non e qui da lacere la traslazione solennissima che

fece nel 761 di molli corpi di SS. Marliri e Confessori, dai cimilerL

e dalle catacombe dei dintorni di Roma denlro le chiese della citta;

restituendoli quivi al debilo onore. Con cio sia che parecchi di quei'

1 ANASTAS. in Paulo.

2 Ivi.

Serte Y, vol. Ill fasc. 298. 28 4 Agosto
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<dmUeri da hmgo tempo giaceanoneglettieandavanom-rovina; nelle

gueiTe poi degli uliimii arnii e specialmente neH'assedio del 756, i

Longobardi li; aveano barbaramcnte devastate, rompendo i sepolcri

per rapirne i em-pi santi, e rovinando eziandio gli edifizi; sicche al-

uni di quei saem luoghi, venerati gia dall' ossequio del Roman! e

dei pellegrini, erano ora dhenuti spelonche deserte e stalle immonde

di animali 1. II S. Papa risolse adunque di togliere a si indegna

profanazione i corpi santi, e insietne sottrarli al pericolo che fuori

delle mura sempre correrebbero di nuovi oltraggi dalla mano dei

barbari. Percio, giovandosi della pace die Roma godeva a quei di,

3i fe trasportare con gran pompa di processioni e di sacri cantici del

clero e del popolo, dentro la citta, e li distribui per le varie parroc-

chie , diaconie
,
monasteri ed altre chiese 2. Ma la chiesa, ov' egli

aduno maggior copia di quei sacri tesori, fu quella ch' egli stesso

avea teste dai fondamenti erella coll' attiguo Monasteix) nella propria

>casa paterpa, ov' era nato e cresciuto 3, posta nel Campo Marzo non

1 lyllur cum per cvohita annorum spafia, diversa sanctorum Christi Mar-

lijrum clique Confessorum ehis, foras murwi hums Romanae Urbis sita , anti-

qulim coemeteria neyUc ta satis manercnl diruta; contiyit postmodum ab im-

pia Lonijobardorum gentium impugnatione funditus em demolita. Qui etiam

#1 aliquanta ipsorum e/fodienfes Martyrum sepulchra et impie devastantes ;

quommdam sanctorum dcpracdati } auferentcs secum dcportaverunt corpora.

El ex fa lempore omnino desidiose atque negligenter els debitus vcnerationis

exhibebatur honor. ]\'am et (quod did nefas est) etiam et divena- ani-malia in

aliqumtis eisdem sanctorum coemetcriis aditum habentia : illic e.tenim eoniw

exisieban! septa amm-alium, in quibus foctoris egerebant squalorem. Cos! nar-

ra lo stosso Paolo Papa nd suo Conslitutum, pubblicato dal BAROMO (Awna-

Jes, a, 761) e dal MANSI (Condi. T. XII, p. 645
)..

2 AN.vsTAS.'in Paulo.

3 .... in Ectlesiam
, qiiam noviter a fundamentis in eorum honorem con-

stmcci
(
infra moenia scilicet, in domo, qitae mihi parentall succeseibne obve-

.nit, in qua me natum constat atque nutritum] etc. PAULUS PAPA in Constitu-

to. Percio nei secoli seguenti la Chiesa e il Monastero de' SS. Stefano e Sil-

vestro si trovano distinti coll' appellazione Cata Pauli
,
cioe ad Fauli

(
do-

mum] : nella stessa guisa che dicevasi S. Andrea Cata Barbara
,

S. Stefano

ata Galla Patricia , il Cimitero ad Nimphas Cata Bassi ; per non addurre

i esempi fuor di Roraa, intorno ai quali puo vedersi il MARINI, nelle dot-
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lungi dal Mausolco cli Augusto. Dopo averla solennernente eonse-

crata
,
vi introdusse il di 19 di Giugno del "61 il corpo di S. Sii~

veslro Papa, e il 17 d' Agoslo quello di S. Stefano Papa e Martire,

ai quali specialmente la inlitolo
;

c con ssi moltissime retiqtite di

allri Santi , tratte dai cimiteri di Roma. Nel monastero islitui una,

Congregazionc di monaci Greci, i quali salmeggiassero 4n greca lin-

gua le lodldi Dio e dei Santi; e la Ghiesa e il Monastero arricchi di

possession! urbane e rusliche con regia mimiriceniKi 1; pro^Teden-

do in tal guisa non solo allo splendore del culto, ma insieme all'ospi-

lalita verso gli esuli Grci, i quali, per la loro co^tanza -nella fede

ortodossa, daH'empio Copronimo venivano tuttodi barbaramente cac-

ciali dai loro Monasteri di Co^tolinopoli e di tullo 1'Oiiente, e dei

quali molti cercavano in 'Roma
i

asilo. A queste pompe di traslazioni

solenni accrebbe splendore la presonza di venlidue Vscovi d' Italia,

ronvocati percio dal Papa; i nomi dei quali, insieme con^ quelli dei

diciotto Cardinali preli e deli'Areidiacono dclla'S. Sede, si leggono

tjottoscritti, dopo quello del Papa, dl'Constitutum ossia diploma da lui

dato in fa\ore del Monastero.

Ma Ira le virtu di S. Paolo I non ultima \uol noverarsi il suo zelo

per le 'yiustizie di S. 'Pietro, del quale lante prove abbiamo recato

di sopra. E qui slimiamo 'necessario di farlo espressamente notare

ai nostri letter!
, appunto perche in questi tempi da mohi cotesto zelo,

t'issime Note ai 'Pdpiri diplomatici , pag. 225. Quando poi nella predetta

Chiesa fu'dall' Orieute trasferito Jl Yeuerando Capo di S. Giovanni Battista,.

oomincio a prendere il nome di S. Silvestro in Civile ,
che porta anche

1 PAULUS PAPV in Constitute ; ANASTAS. in Paulo. 11 diploma di Paolo, ed

Anastasio indicano solo in termini generali la dote amplissima, onde il Pon-

tefice arricchi IB sua Chiesa favorita
;
ma chi fosse vago di avern.e piu mi-

nuto ragguaglio, puo leggere le due Bolle di Agapito II e di Giovanni XII r

recate dal MARINI liei -Papiri diplomatici, num. XXY1II e XXIX.; nelle quali;

sono enumerate e coiifermate tutte le proprieta urbane e rustiche che il

Monastero possedea nel secolo X. In questo secolo il Monastero era ancora

abitato dai monaci Greci : piii tardi passd ai Latini dell' Ordine di S. Bene-

detto
,

e finalmente da Onorio IV nel 1285 fu dato alle Monache di S. Chia-

ra, le quali vi fioriscono tuttora.
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die non essere lodato come virtu, viene apertamente ripreso

.nei Papi come vizio. Egli e vezzo antico del figli delle tenebre
,

*li cliiamare bene il male e male il bene
;
e forse non lo fecero mai

on piu sfrontatezza che oggidi, quando udiamo chiamarsi yahmtuo-

>miniQ redentori i ladroni e usurpatori di professione, celebrarsi co-

me eroi e martin i campion! di tutte le rivolte e di tulli i disordini,

Mamarsi come briganti i difensori del diritto, e ingentilirsi col nome

di annessione e di patriotlismo i latrocinii piu infami
,
e gli attentali

piu esecrandi conlro ogni legittima potesta. Ora non e da sperare

/che qucsti maestri di menzogna serbino miglior costume coi Papi 7

43ggello capitalissimo dei loro odii morlali, Ouindi ogniqualvolta si

avvengono in un Papa che abbia vigorosamente difeso e rivendicalo

A dirilti lemporali della S. Sede, losto si levano ad aecusarlo di am-

bizione, di cupicligia, di rapacita ;
e facendoglisi maestri di evange-

riica perfezione , ripetono contro di lui i sofismi e le invetlive di Ar~

,!iaklo da Brescia, dei Fraticelli, di Yicleffo, di Huss, di Lutero e di

^Itri colali. E molti, che si credono per allro buoni cattolici
,

si la-

sciano per debolezza di mente o di cuore da coteste invellive allu-

dnare
;
e se non osano apertamente condannare i Papi che zelarono

,gl' inleressi temporali della S. Sede, ne mormorano lultavia a mezza

4>occa quasi di uno scandalo, e stimano di far loro gran merce, scu-

.sandoli limidamente di clo onde dovrebbero commendarli.

Eppure non si richiede grande acume di menle o gran profondita

*li doltrina per convincersi
,
che quando un Papa difende le tempo-

ralita della S. Sede e ne YUO! mantenere illeso ed intiero il possesso,

allro non fa che adempiere un dovere sacrosanto di giustizia e di

religionc : due virtu
,
accennate in quel nome medesimo di giuslme

di S. Pielro
,
con cui nel secolo VIII il comun senso della sociela

crisliana designava i beni e gli Stati della Chiesa romana. Adempie
an dovere di giuslizia : perche* il Papa non e padrone assoluto di

qucsti beni
,
ma depositario ed amministratore in nome di S. Pietro

della Chiesa, a cui furono donati in perpeluo: di modo che, scialac-

quandoli ed abbandonandoli
, egli froderebbe del suo la Chiesa ro-

mana, anzi la Chiesa universale in cui vantaggio furono donati, fro-

derebbe i primi donatori delle loro pie intenzioni ,
e froderebbe i
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suoi popoli slessi della protezione e del governo che egli loro deve

come Sovrano. Adempie inoltre un dovere di religione, primiera-

mente perche quest! beni sono cosa sacra, essendo consacrati a Dio

e indirizzati a vantaggio della religione .,
sicche il violarli e sacrile-

gio ;
e poi per i giuramenti solennissimi onde il Papa ,

e con lui i

Cardinal! e i Yescovi, si sono a Dio obbligali di mantenerne inviolate

alia Chiesa il possedimento. Ora Tadempiere questo doppio dovere

e atto di virtu, e di virtu eroica qualora 1'adempierlo sia arduo
;
de-

gnissimo percio di lode e di anmiirazione presso chiunque ha in pre-

gio la virtu. :

Quindi e die nella serie dei Papi ,
da S. Silvestro in qua , quei

che piu si segnalarono, secondo le varie circoslanze
,
nel mantenere

ristorare i beni temporali della Chiesa Romana, sono quelli appunto

che maggiormente risplendettero per altezza d'animo e per eccellen-

za di apostoliche virtu, per le quali molli meritarono eziandio, come

S. Paolo I, Tonore degli altari: laddove, se qualcuno vi fu che abbia

talora negletto o tradilo quel dovere
, egli bisogna cercarlo o nei

tempi piu infelici del Papato , ovvero fra gli Antipapi , sempre facili

a dissipare la dote di quella sposa , di cui essi erano non legittimi

possessor!, ma rapilori adulteri. Basti qui ricordare tra i primi S. Gre-

gorio Magno, curatore diligentissimo dei patrimoni della S. Sede:

S. Gregorio II e lutti i suoi successor! fmo ad Adriano I, che nel se-

colo YIII slabilirono coll'aiuto di Pipino e di Carlomagno la sovranita

temporale di S. Chiesa
;

S. Leone III
,
che per tuiela di quesla so-

vranita fondo il nuovo Impero occidentale; S. Leone IV, operosissi-

mo nel difendere Roma e lo Stalo contro i Saraceni
;

S. Leone IX

che combat te in persona contro i Normanui usurpatori ;
S. Gregorio

VII, fulminatore tremendo di anatemi contro gli spoglialori deJla

Chiesa romana; Alessandro III, il trionfatore di Federico Barbaros-

.sa; Innocenzo III, risloratore valoroso della sovranita ponlificia, ed i

suoi successor! fmo ad Innocenzo IV, che gagliardamente la difeseio

contro Federico II
;

il Beato Gregorio X che sollecito ed ottenne da

Rodolfo Imperatore il celebre diploma in conferma del regalia sancli

Pelri; Innocenzo VI, Urbano V e Gregorio XI, sotio il cui pontificate

1 Cardinal! Albornoz e 1'Anglico vennero da Avignone a pacificare le
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Romagne e le Marche agitatissime da civili discordie, e le ricondus-

sero alia dovuta ubbidienza
;
Martino V ed Eiigenio IV che dopo il

grande scisma attesero con lutto il vigore a rivendicare contro i

Baroni cd i Comuni i diritti sovrani del Papato; Giulio II, chiamato

da alciini il foudatore della monarchia Pontificia
;
S. Pio V

,
celebre

per la sua Bolla con cui proibi in perpeluo qualsiasi alienazione o

infeudazione dei dominii della S. Sede
;
e dopo lui

, Gregorio X1H>
Sisto V, Clemenle VIII, Urbano VIII ed allri Papi die costantemente

attesero, conforme alia predetla Bolla, a redintegrare nella sua pie-

nezza la dominazione Papale sopra tutte le terre di S. Chiesa.

Ultimo in questa serie di illustri e santi Poniefici
, dopo 1' immor-

(ale Pio VII, risplende ora Pio IX; il quale ,
-roentre scguitando la

!oro tradizione
,

a niuno d' essi la cede per intrepida coslanza nel

difendere le yiuslme di S. Pietro , oggidi piu che --naai fieramente

comballule
;
dall'aHra parle i'iscuote per le sue singokri \irtu 1' am-

mirazione di lulto il mondo caltolico ed il rispetto de' suoi slessi ne-

mici. Ora noi crediamo die non senza uno special consiglio della

drvina Provvidenza sia ay venuto, che il Ponlefice a cui tocca al pre-

,^enle di comballere questa gran lotta pel dominio temporale della

S. Sede, sia un Ponteiice tale, in cui 1'accusa di orgoglio, di du-

rezza, di ambizione, di avarizia, di nepolismo o altra somiglianle non

puo neppure olfenere apparenza di credibilila
,
tanlo sono manifesto

in lui le virtu contrarie : affmche in tal guisa non sia a ni-uno possi-

bile il non riconoscere, die il difendere ch' egli fa con ianta ftrmezza

1' integriia del dominio lemporale della Chiesa romana
,
non mo\ e

altronde che da principio di virtu
,
da obbligo di coscienza

,
da ga-

gliardo sentimento di un dovere sacrosanto
;
e cosi 1' esenipio sua

vajga eziandio di difesa indiretta contro le calunnie
,
onde in allri

Papi la medesima virtu fu ripresa come vizio.
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- Voi, giovane can>, avete gran bisogno di svagarvi. Quest" af-

fisazione continua della mente ne'vostri dolorosi pensieri,
- vi strugge

la vita. Capisco che sieie di cuor tenero, di lemperamento sensitive,

di fervida immaginazione, e che vi amavate 1'im 1'altro come fratelli.

Ma convien essere poi ragionevole e disereto. Ogni troppo e troppo.

Animo dunque, bel fandullo! date un p^ di tregua al pianto : con-

siderate che il dilettissimo amico vostro sar^ bcato fra gli angeli, e

che la ProYvidenza, volgendo a ben il vostro male, se m< sara valsa

per togliervi da un mestiere, al quale non eravate nato. 'E di Mo
che eravate VOL nella legions del Garibaldi? Un rondinino tfuori del

nido, un pese d' acqua dolce nel mare. Eh via, argomenH da con-

solarvene non maneano ! Su pero, asciugatc te tagrime e1 white a

svariarvi alquanto co' miei fiori. Vedrete che dovizia- pefle^rina di

planlicelle, di tinte, di corolle, di getti, di calici ,
di boccioM, d'in-

nesti, di gemmoline, di foglie d'ogni specie e figura. I fiori, oh gio~

vane mio gentile! i fiori sono la mia delizia, la passione mia domi-

nante: io ne vomatto. E voi, non ne dubito punto, dovefe essere

anche Voi amantissimo dei fiori, non e cosi?
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Colui clie nella splendida mallina del quattro Giugno ,
a canlo

im sedile di marmo, sotto 1' airio di una graziosa casinetta di cam-

pagna, teneva questo ragionamento col nostro Cacciatore delle Alpi,

era un cotal uomo di mezza eta, lungo, secco, allampanato, in calzoni

e casacca di tela russa. di viso bruno e cotto dal sole, di lineament!

spiccati, con grandi occhi azzurricci
, con basettoni penziglianti che

alia bocca gli facevano gronda, con capelli bigiognoli spiovuti giu

per le spalle, e voce sonora e squillante. L'avresle detto un rnine-

strello dei tempi della Tavola rotonda
,

o un pittore della vecchia.

scuola fiamminga.

Giulio, a cui esso addirizzava le riferite parole, stava assiso in quel

bianco marmo, con la fronle nella destra mano
,

col gomilo appog-

giato sovra un cippo che sorreggea un vaso di pallide ortcnsie, e ave-

va nelle ginocchia un fazzoletlo di seta vermiglia, sopra del quale po-

sa\
7a mortamente la man sinistra. Egli era si mesto e sospiroso, che

traeva d' un genio scolpito da Antonio Canova sull' urna sepolcrale

di una sposa giovinetta. Non era piu nella rozza e lacera sua divisa

soldalesca, ma in panni civili, di un onesto colore tane, e di un taglio

assai bene condizionato. Sotto il mento gli svolazzavano i becchi di

una cravattina verdemoscone a chiazze cilestri: dondolavagli dal

corpetlo 1'aurea catenuzza del suo oriuolo gioiellato, e aveva in testa

un cappelletto di paglia, aggirato da una larga feltuccia di raso mo-

rello.

Si
; rlspos' egli alia domanda di colui

;
ancor io amo i fiori

,
&

me ne dilettava un tempo. Ma, signer Celso mio buono, un fiore e

stato cagione'di tut II i miei mali : i fiori non fanno piu per me !

-^ OtTito, ch'io r.on oda piu mai quest! spropositi dalla vostra

bocea I' I fiori non fanno per voi? Alto, le\atevi e proviamo.

^';Far0 il placer suo; disse Giulio rizzandosi con una scrollatina

di spalle e
r

intrCcciando languidamente il suo nel braccio dell' altro;

ma sia ^elr -quakhe momenlo solo
, che io non potrei allonlanarmi, e

fra pofco toglio entrare a ribaciarlo.
'

-Chfe-.poco e che molto? Voi venile, e sela vedula de' miei in-

comparabili tesori non vi cava di dosso 1' umor tetro, non sia. I fiori,

giovane mio bello
, sono, dopo gli esseri animati ,

le piu leggiadre T
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Iv piu liete ,
le piu soavi creature dell' universo : sono perle della

terra, balsamo dell' aria, specchio della luce, gioia deirocchio uma-

no, scherzo e sorriso della iimocerite natura. Con la freschezza ci ral-

legrano, con la fragranza ci rislorano, con la grazia ci alleltano, con

la varieta ci divertono, con la impareggiabile delicatezza ci rapisco-

no. Che venusla ! che brio ! che olezzo ! che splendori ! Oh i fiori

miei
,
i fiori miei ! eccoli

,
ci siarao. -

E in cosi dire
,

i due
,

scesi per una viottola a spalliera di lau-

ro ceraso
,
s'intromisero in un giardinetto a foggia di anfileatro',

tutto sfogato all' occhio benigno del sole di mezzodi
, scomparlito a

meandri, a chiostre e a sentieruoli di brillo e di morlina ragguarde-

volmente condolti, con una accolta si gaia e lussureggiante di fiorite

d' ogni ragione , che era una meraviglia. Nel fondo
, per V arco del

semicerchio, correvano le tettoie delle aranciere
,
e sottovi a ribalta

le velrine per le piante men freddolose dell' Asia e del tropico ame-

ricano. Doveche nel mezzo si apriva un'alta e amplissima stanza per

uso di stufa
,
da serbarvi nel verno quelle piu gracili dell' Africa

,

dell' India e del cielo equatoriale. Quattro fontane a ventaglio ed a

schizzi incrociati
,
che alimentavano allrettanti vivai di agilissimi pe-

sci d'ambra e d'argento, crescevano \7

aghezza aH'ameno sito. Per

tutto poi prodicelle a scaglioni , con ischiere di vasi intramezzate da

piramidi ,
e nel verdissimo ripiano ,

cerchiate ed aiuole e quadron-

celli, tutti gremiti di sleli, di cespi e di arbusti o in gemme o in fio-

ritura, si che i colori rutilanti e 1'alito odoroso riempiano il luogo

di un inestimabile ricreamenlo.

Deh mirate slupori! esclamo, dopo una lunghissima chiacchie-

rata descrittiva, il compagno di Giulio brillando di contentezza e

squassando la folta zazzera
; egli e questo il mio paradisetto ter-

restre, il gaudio e la felicita della vita mia. Oh i fiori
,

i fiori

miei ! Ecco, qui e adunalo quanto di piu prezioso ed eletto ger-

moglia la terra, pei climi di tulte le cinque parti del globo. Do-

yimque giriate il guardo, yoi scoprite una rarita
,
un porlento.

Vedete? Cotesta e la bignonia cinese col suo fiore a'campanelle.

Che soavi leccature di corallo, di amaranto, di cinabro, di croceo

in queste sottili foglioline! Quel fiorello scarlatlo la, e un gel-
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somino della Virginia : quant'e vezzoso ! E questo alberetto gentilis-

simo coi rami si nitidi e flessuosi
,
COB- le foglie a sega e i lor dea-

tellini essi pure seghettati si a modo, com' e leggiadro ! EgU e il

eorcoro giapponese, che ha i fiori a ciocca giaMa <M eA,, oon corol-

lette a scaglia di corazza. Ne meno appariscenti sono -quelli di que-

st'altro arboscello di cotogno, anch'esso del Giappose. Sono d'un

rosselto di cocciniglia che mai il piu vivace : ma non isbocciano

che al nascere di primavera. Ouesto coi fioii d'un oro lcidissimo,

oh queslo si ch' egli e im prodigio ! Si chiama 1' eMcriso splendente,

c ci viene dal Capo di Buoua Spcmnza. Ossei'vate coin'^glino con

quelle loro squammelle appuntate, circondano il pappo -che semfera

un panierino d' oro, il qual si chkida un torsello dorato : e che .gaio

verde e questo delle sue foglie orlate di bianco eh?

- Bcllo
,
bellissimo ! . soggiunse Giulio alquanlo intastidito

;
or

non si affatichi piu avanti, signer Celso. Voltiamo per questa viotlo-

lina e poi bastera.

- Ba'! e non volete fcrmarvi a dare un' occhiata a questi gruppi

di giorgina del Messico, dai fiori creraisi co' raggi a linguelle? E
volete lasciare inosservata qucsta velleimia afiicana

,
col suo fiore a

cannoncelli d'una porpora fulgidissima, inghirlandati d' un diadema

verdemarc, che e de' piu vislosi die spunlino nel nostro pianeta ?

E trasandereie questa spigelia caprifoglio della Carolina
,
che sia

smTaprire i suoi fiorelti d'un rosso fiammanle, disposli a calici come

le canno dell'organo, c pennacchiuti a paro degli uccellini d' India?

E quest' agapanto con foglie d' un verdicino si tenero ? E questa

pergolana odorosissinm, die senle il cedro nelle sue pannoccbie gial-

leggianti? E questo mesembr . . .

- Ho fretta, signor mio, e non potrei intertenermi seco piu innaii-

zi
;
lo interruppc Giulio dimenandosi.

- Poh ! che gran cosa un quarticello d'ora di piu o di meno ?

Passate se non altro di qua, a vagheggiare di volo il mio giglido,

1 gigli, scrisse Linneo, sono i patrizii del regno di Flora, orgogliosi

per le sfoggiate vesti di gala onde sono addobbali. Oh nobfli e di-

vini gigli! Oueslo, zafferano in fondo al calice, corallino alle kbbra

e grandinalo di rotelline c di slelluzze nere, e il tigrato. Quest' altro
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a strie rilevate, con macchiettc rossoscure, e il giallo d'oro. Quest'al-

Iro dai sepali arricciati a rovescio, e dalla pagina interna colorata

per meta di sciamintino, e il bellissimo : che fmezza di attaccatu-

re ! . . . ah gua', gua' le iridi mie, le colombe d' anaore ! Questa dal

fiore marezzato e sldsciaio di violetto, e la persiana. Quesla d'un

cilestrino di zaffiro. . >,

Dunque obbligatissimo, signer Celso, della sua honta; ripiglio

qui Giulio sferrandoglisi dal braccio. Mi rincresce, ma io debbo tor-

nare : io lo voglio rivedere.

Ancora un'occhiata al rosaio, che egli e forse il piu ricco e

sfarzoso che si coltivi in queste regioni ; rispose I'altro serrandosi

sotto Tascella il gomito di Giulio. Sta in capo a questo yiale: gia

si scorge; veclete die porpdre? die rossori? ah la pudka e sania

rosa! Ella e la regina dei fiori, ed il simbolo d'ogni celestiale belta,

II sommo Alighieri non pole divisare imraagine piti felice da rap-

presentare il Paradiso, che quella di una rosa : e

II nome del bel fior ch'io sempre invoco,

non era per lui il nome della Yergine, figurata ella altresi nella rosa

odorifera di Gerico? Le rose, le rose! eccole le mie yaghe rose! Ne

ho di ottantaquattro specie. Questa a ciocche e la moltiflora del

Giappone : poi si succedono in ordine la dommascluna, la nioscata,

quella color d'angiolo, laortcnse d'una vermigliezza si cupa, che

pende al nereggianle : vedete in fatto che chermisino morato negli

appicchi! Tunica, la turca
,
che incarnato accesissimo eh? la perla,

d'un aerino si dolce che sfuma , la eglantina , la borraccina , la sa-

lontica...

-Oh basta, basla; io n'ho d'avanzo! nippe:Giulio a queslo pun-

lo, contorcendosi per I'impazienza.
- E quelle la del Bengala , seempie , doppie , semidoppie, slra-

doppie, con le foglie purpuree, venate di bianco, o carnicine leccate

alle labbra d'un vermiglione avvinalo, non vi vanno a sangue?

Deh ! mi lasci , ch' io torni
; soggiunse TaltFo .pestando coi

piedi.

Ma spiccatevi almeno im paio di queste camelie dilicatis-

sime.
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Oibo, non mi mostri camelie ! le deteslo, le csecro
;
son fiori per

me di malaugurio, e non ne posso sostenere la vista. Or via mi per-

metta che io ritorni.

Torniamo pure a grado voslro: ma voi non vi mostrate giova-

iie di gusto fine, secondoche io vi stimava. Come ? non curarvi di

eontemplare una fioreria che i viaggiatori inglesi ,
tedeschi ,

fran-

ccsi e persino gli americani si reputano forlunati di visitare, e stra-

huzzano gli occhi a vederla, e se ne Icccano le dila ? Or guardate a

man manca quel fiore a gruppi di stellette nivee ad ombrello, con

alle fauci un bottoncino verdemare : sapele che e? E la Ian-tana Can-

dida dell'India. E questo vivissimo con Io scapo a grappoli giuggio-

lini, rosati, lattati, cerulei, e il giacinto orientale. Un vezzo di fiore !

ima miniatura ! Ma mi duole proprio che non vogliate trattenervi un

tantinello di piu. Yi mostrerei una dovizia di bellezze uniche, miste-

riosissime : fiori vellutati e screziati di cento divers! colori
,
con pe-

tali di tante guise, che non e fantasia di Raffaello o di Albano che ne

potesse ideare 1'un mille. Vedete in queslo solo mazzetlo di fiori di

piimuta palinuro ,
come sono fitti

,
a ceslo

,
ovali

, spalolati ,
londi

,

carnosi
,
accartocciati! In un fiore solo, piu meraviglie che non ne

seppe adunare 1'Urbinate in una loggia del Vaticano ! E se notomiz-

/assimo un poco la germinazione di quesle care coselline, di una di

queste pannocchiette, di una di quellc campanelluzze la
; gli slami

,

i pislilli, le antere, le lanuggini, i peli, le fibre, i nervetti, trovereste

tin intero edifizio, una cittadella, anzi tutto un mondo !

Dunque a rivederla piu tardi
;

i miei rispelti : replico Giu-

lio
;

e via verso la cascinetta con si celere passo, che non toccava

terra.

Che noia e che tedio! non e vero lettor cortese? Ma sc voi, e noi

piu ancora, siamo rimasti sazii e rislucchi di qucl seccalore, pensate

poi Giulio ! II quale non si tosto ebbe libero il capo dai rompimenti

di quel ciancione
,
che si senli come un tordo sfuggito alia ragna.

- Ma dove si sla e in qual paese? Chi e cotcsto nuovo uccello di

giardino ? E per che modo il nostro giovane e egli intoppato nelle

sue granfie? E che n'e di Tommaso? e egli vivo? e morto? Ap-

punlo, questo e tutto cio che vogliamo dirvi ora in particolare.
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XL.

Dovetc adunque sapere che la casa dentro la quale Giulio, nella

sera dei venlisette Maggio ,
si era ricoveralo con I'amico pressoehee

moribondo, era nei tenimenti d'un cotal signore Adriano, ricco pa-
drone di terre, il quale avea cola iniorno (tacciamo apposta, per UK

certo riguardo, se ella fosse piu vicino a Como o a Varese) una delf-

xiosissima villetta. Quesli era fratello di Celso : ma due uomini di

umore si differente , die non avrebbon potuto essere piu , se fossero*

nati 1'uno in Oceania e 1'allro nell' Italia. Avevano per patria una1

opulenta citta del piano sottoposto di Lombardia. Celso era una

de'bizzarri cervelli, che aggiungono varieta a questo mondo nostro*

soltolaluna: un ingegnaccio d'aquila, una memoria sfondolata,,

una fantasia ariostesca
;
ma senza il granellin del sale , cioe senza<

giudizio. Nella prima gioventu erasi dalo alia poesia ,
e di poco fall&

che non riuscisse un solenne improvvisatore. Ma stancatosi della li-

ra
, piglio in mano la frusta, e per capriccio si mise a fare il domato-

re di eavalli. Una buona meta del patrimonio, due fratture di brac-

cia e Ire lussazioni di gambe, fecero le spese di questo suo ghiribiz-

zo : il quale gli svaporo di testa, per dar luogo all'altra pazzia ancora'

piu strampalata dei cani. Per tre anni non ebbe allro in menle ch^j

veltri, segugi, bracchi, levrieri, mastini, botoli, molossi, alani : cotal-

die giunse a nutricarne, tra da lusso, da caccia, da fermo, da giugne-

re, da acqua e da pagliaio, fino ad ottantasei tutti insieme, d'ogni raz-

za e d'ogni pelo. Se non che gli scoppio nel canile una si furibonda

sedizione, che di quelle bestie arrabbiarono oltre a venti: e fu uno i

spauracchio , non meno per lui che per le genii del contorno. Mand<>

(juindi in malora tuttala canatteria, e sollevato 1'anirao a piu nobili

pensieri , s' invaghi della botanica
,
ed applicossi tuttp a coltivar fio-

ri. Tranne questo ruzzo dei fiori
, che. non vedeva altro piu innanzi

Celso era un bello spirito ,
d' indole pastosa e persino pio e clevolo.

Non avea mai tollo donna, e viveva col fralclio in buona concordia.

Di politica non s'impicciava ne tanto ne quanto: e dove pure gli fos-

se accaduto discorrerne, non la trattaya mai altrimenli cheriducen-

dola a fiori. Gli amid lo chiamavano il matto fiorito .
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Adrlano e converse, maggiore di anni e piu in la die in qua dei

.sessanta. era per natural caraltere fatto a legge, a peso ed amisura.

Di lutto aveva un poco, di poco aveva difetto, di nullanon aveva.ee-

cesso: e cosi un poco di senno, un poco d'acume, un poco di iraraa-

ginativa, un poco di brio, un poco di leltere, un poco di coltura; ed

eziandio di certe slimabili qualita morali aveva il suo poco. Di un

solo pregio avea totale mancamento, ed era di nobilta. Egli era do-

vizioso uomo e addanaiato ben bene, ma non godeva niun titolo

espresso, come sarebbe di conte, di marches^ o di barone, e neppure

quello sottinleso di patrizio, non fosse altro d' un borgo o d' un ca-

slello. Cio gli sapeva agro a comportare. Per lo che fin da quando

meno moglie, aveva dirizzato le sue mire a. nobilitarsi il meglio che

avesse potulo. Imianzi trailo fece all' amore con una croce cavalle-

resca. L' anibizione, come e chiaro, era modestissima : giacche cLi

a' nostri giorni non e, o non puo essere cavaliere? Tuttavia con cio

sia che egli fosse suddilo auslriaco
,

il bramato nastrino da infra-

scarsene il.pelio. non gli poteva ragionevolmente essere mandaio se

non da Vienna. E qui era per lui il forte punto.

Imperocche fra le- debolezze, delle quali pativa eziandio un poco,

oltre quella d' essere un po' scempio, un po' levantino
,
im po' fu-

moso. un po' superbo, un po' vantatore; era quella, tanlo comune

oggidi a tanti altri, d" avere un po' di rispelto umano nel fatto di

opinioni politicke. In fondo egli non era avverso al dominio dell'Au-

stria nella Lombardia. ne eredeva per nulla die col divenire piemon-

tese. le zolle de' suoi campi s'avessero avulo a tramulare in oro pu-

rissimo dell a Galiforaia. Tutl' altro! Ma quella sorda guerra die i li-

berali facevano di soppialto a coloro che erano in voce di auslriacan-

ii
; guerra di gliigni e d' occhi torti, guerra di lettere cieche, guerra

di scherni , guerra di maldicenze e di novelle
, guerra di calunnie,

al buon Adi;iano raetteva una paura maledetta. OndecUe lino ai ri-

volgimenti del 1848 si tenne sempre tiliibante a cavallo dd fosso, e

per questo ROE giunse mai a buscarsi il ciondolo desideratissimo.

Con qudl anno spunto oltre il Ticino la stelh fatua di Carlo Al-

berto, che a lui raggio un lanipo di speranza. Ed egli se ne fece sa-

tellite umilissinoo, e la seguito cosi alia rirapazzata che niente piu
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Riteneva omai per certo, die i benigni influssi di quell' astro corteg-

giato, applaudito, adulalo, gli avrebbero piovuta in grembo-una lu~

cidissima croce mauriziana. Se non die F astro si spense in Custoza

ed in Novara, e Adriano restorcol danno e con le beffe. Quind'in-

nanzi per altro affetto semprc di farsela ,palesemente coi liberali, e

di parteggiare per la bandiera di Savoia; e nella contingenza delle

ostilita sorte allora fra gli Austriaci e i Francosardi
, corrispondeva

coi Comitali, largheggiava sussidii per aumare volontarii, ed era ia

moto continue di procacciarsi notizie, e di scaldare i sanguide'cam-

pagmioli a pro del Garibaldi e del Sire di Torino.

Tal era questo signorotto, fornito senzacio di coramende\oli parti

dell'animo
, propenso a grandigia, misericordioso coi poveri, bonac-

cioso nell'aspetto, e di una presenza piena di decoro, salvodie i baifi

grigi fin sulla gola, e il pizzo sul mento alia Viltorio Emmanude, gli

toglievano un pocolino di umana gravita.

Costui dunque alia prim' alba dei ventotto di Maggio, essendosi

poslo in giro col suo oalesse \7erso Cavallasca, per attingere nuove

deH'avv.isaglia.suGcedttta in quei dintorni la sera avanti
; piacque a

Dio die si arrestasse ,un tralto nel casolare della Liberata, ov'erano

albergati i nostri due tapini giovani. Come intese dalla vecchia che

ella si aveva dentro due garibaldesclii, e lo stato miserabilissimo del-

1' un d'essi ferito, incontanenle entro a loro, e con>tanlasolleciludine

ed amorevolezza ebbe rassicurato Giulio dell' esser suo, che questi

ardi pregarlo che avesse condotto quivi subito un medico ed un prele.

Maso, che la Dio merce non era ancoa'a spiralo, ei'a in un asso-

pimento ,che aveva del letargo : a quando a quando rispondeva alle

chiamate di Giulio, ma spesso non batleva nel segno, e delhma. In

quel casale poi non si aveva modo di dargli Fefrigerio alcuno die

valesse. La povera Liberata offerse bensi tulto quanto possede-va di

buono, cioe olio e -maha, per lenirgli il petto gonfio con imzioni e ba-

gnuoli, acqua fresca ed aceto. Ma die erano questi eonfoili ;per un

male cotanto gagliardo? .Di che il signor Adriano toslamente &i w-

ide, che quel caro e bellissimo fenciullo sarebbe trapassato forse ii

giorno medesimo per :mancanza di rimedii
,
dove iprontissimamente

non si fosse tolto allo squallore e all'abbandonamenfo in che
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aava. Ordino quindi al cocchiere di volare alia masseria piu vicina,

tli far alleslire un carro con materazzi e coperte, e di inviarlo in sul-

i' istante. Detlo fatto. II carro un' ora di poi fa in concio. Maso vi

fu adagialo dentro con Giulio. Sopra asticelle piantate ai quattro lati

f*1 si lesero lenzuola per ischermo dal sole
,
e a mezza mattina i due

giovani pervennero nella villereccia residenza di Adriano, che per la

ieggiadria e la postura sembrava un palazzeltb incantato.

La moglie sua, per nome Clelia, voile spiritare a vedere arrivarsi

que'due ospiti, de'quali uno semivivo, accompagnali dal marito. Se

on die la pieta avendo in lei vinto il ribrezzo, si rese ad ammelterli,

f)urclie si fossero alloggiali a terreno, e in una dclle stanze assegnale

gente di servizio. Maposcia, menlre la stanza si apparecehiava,

viso e nelle sembianze di Giulio le parve discernere una cotal

di gcnlilezza e di onesta, e tanlo garbo nel suo tratto ammodato

signorile ,
die clla ebbe scrupolo di quella risoluzione. Laonde

dilestogli, con dissimulate ansieta, di che luogo precisamente fossero

knibedue e di quale condizione
;
e a\ utone che erano dei lali e tali

boghi, e di buono e civil nascimenlo (ritenendo egli pero il suo finto

liome di Tito) ella muto consiglio, e voile che salissero d' albergo in

tn quarlierino $e\ primo piano ,
di verso settentrione

,
e assai agia-

.lumente corredalo di mobili nilldi ed eleganli.

intanlo il signor Adriano mando pel medico : e al tempo stesso
,

t-falto sveslire Giulio del cappotto militarc e prendergli sulla persona

ccrte misure ad occhio, spedi il faltore nella piu prossima citla, per-

die vi avesse provveduto panni borgcsi da riveslirlo
,

ed occultarlo

-eosi alle inquisizioni dei Tedeschi, i quali givano in ronda per le

ompagne.
II doUore, esaminato molto diligenlemente 1'infermo e pigliate mi-

milissime informazioni dal compagno , giudico die grave roltura in-

icnia di vasi non ci fosse: ma in quella vece infiammazione al petto e

che indinava al maligno. E di questa accagiono gli strapazzi

marce
, per piogge dirotte e per cocenlissimi soli

,
che aveano

uiacera e affralita la complessione si gracile del giovanetto ;
la scal-

:Iltura e la contusione allo sterno
,
non essendo si forti che avesser

abbatterlo a quel segno. Perche prescrisse cavate di sangue
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e mignatte dal lato del cuore, e bibite purgative e sciloppi calmanti.

II caso fu pero che la malattia, benche scemata di vigore, in capo a

sette giorni teneva tuttavia Maso in uno state gravosissimo. Yenne

piu volte il sacerdote : ma inutilmente, poiche il fanciullo era seinpre

ftiori o dei sensi o della ragione.

Quarilo penasse Giulio in questa sellimana, ciascunoise lo divisi

da se. Era costantemente all'origliere dell'amico, e tanto si era strut-

to di dolore intorno a lui, che non avea piu lagrime da spandere. II

pensiero della madre e della sorella cedeva quasi nel cuor suo a que-

sto del caro Tommaso : ondeche egli si veniva consumando di si acula

ambascia, che non appetiva piu cibo, non gustava piu sonno, e s'era

fatto bianco e scarno che era una compassione avederlo. La signora

Clelia, la quale ass&teva indefessamente il malato e con una tenerez-

za materna lo vigilava ,
avea notato piu e meglio di Adriano questo

singolarissimo amore di Giulio pel suo camerata. E quantunque, con

discrete riserbo, si fosse contenuta dall'investigare troppo per le sot-

lili il chiaro delle cose
;

cio non ostante le andava per 1' animo il

sospetto, che eglino non dovessero soltanto essere compagni d'arrai,

ma o conghmti ,
o legal i fra loro con vincoli di una streltezza non

ordinaria. Certo ella almanaccava con curiosa attenzione sopra que'

due giovinelli : e spesso, dopo contemplate un pezzo e pietosissima-

mente quel visino sniorto, diafano e angelico di Maso assopito, rivol-

tava Tocchio rapidissimo a Giulio, e si raccoglieva in se stessa e so-

spirava.

Questa donna
, per dire di lei

,
era di et& provetta forse quanto il

consorle, e di un'avvenenza gik floscia e scaduta; ma di fmissimo

sentimenlo ,
di graziose e riposate maniere , e il sembiante

, per

un' abiluale mestizia, aveva cosi dolcemente melancooico, che Giulio

non la pot'eva rimirare senza ricordarsi della Contessa sua madre, la

quale era appunto cosi trisle com'ella, nel ritratlino a fotografia che

egli si conservava nel seno. E, caso strano ! la signora Clelia ezian-

dio
, dopo alcuni di , non pareva che potesse piu lungamente soste-

Here la vista di Giulio ad occhi asciutti. Sembrava che quel giovane

si gentilesco gliene rimembrasse un altro, oggetto a lei di affezioni

inlimissime e di cordoglio profondo. Piu di una volta il noslro Cac-

Serh V, vol. 1JJ, fasc. 298. 29 7 Agosto 18G2
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ciatore delte Alpi si addiede di certe furtive lagrime che ella spriz-

zava dalle ciglia, ftsaudo lui in atto come d^invidiarlo a qualcuno, o-

di paragonarlo tacitamente in se stessa a qualche altre: ed .egli non,

sapendo a qual cagione apporre quel plan lo e quell'aslraUezza, e noi*

volendo scoprire la secreta commozione clie es^a in lui ridestava

con la memoria della madre, schivava ad arte d' ineontrarsi negli

occhi suoi.

E queslo bel ragazzo e egli proprio toscano? lo inlerrogo ella

un giorno, mentre con un \enlaglio rinfrescava la faccia a Maso che

era immerso uel suo sonno
;
con que' capelli cosi biond' oro , coa

quelle faltezze cosi dilicate, con quella carnagione si Candida, mi ha

lulta la cera-di un ledeschelto.

Signora, si egli e toscano
;
ma credo io che raadreggi molto^

essendo egli nato d'una dama scozzese.

- Lo credete, dile voi? Ma dovreste saperlo: e che ! non ne co-

noscete voi la famiglia?

- No punto : io non conosco che lui

- Ma dev'essere un gran Iratto che usate insleme.

~ Poc' ollre a due rnesi.

- Oh! e come lo amale tanto
,
che non piu se egli vi fosse

fratello?

- Ah se sapasse, signora mia, che crealura di paradiso e questa

giovane ! sclamo Giulio con enfasi, e si volse ad accarezzarlo in fron-

te per occullare la lurbazione die lo assaliva.

- Poverello ! soggiunse 1' allra commossa
;
c perche dunque si &

egli fatlo volontario ? e perche vi siete fatto pure voi ? Forse quelll

di casa voslra vi hanno obbligati ad arrolarvi?

-
Oibo, che dice signora? quei di casa nostra obbligarei?

- Che slupirne ? si danno padri cosi matti, che ... ah io lo sa

pur troppo! E voi, Tito, che mi parele d'animo cosi ingenuo, come

avele poluto lasciare i vostri, per darvi al meslieraccio abbominevole

di garibaldino? Non avete voi padre? madre? fratelli?

- Padre no
, mi e morto

; ripiglio Giulio arrossendo, e, per co^

prire la sua confusione , mettendosi ad acconciare la discriminatura

deH'amico assopito; neppure ho fratelli. Maso ne ha tre: egli ha il
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padre vivo
,
io no. Signora ,

dovrcbb' esser ;tempo di dargli il cue-

chiarinp dello sciloppo ; seguilo egli per torcere ad altro il ragio-

namento.

Non ancora
,
mancano died ruinuti; replico la signora Clelia ,

che tornala nel discorso, continud :' ma vostra madre vive ella?

Giulio china il capo.

Ah crudele ! prorupp'dla qui con ira amorevole; eviebastalo

II cuore di abbandonare una madre yedova, -per -fere il soldaio? Dio

ve la perdoni , Dio ve la perdoni 1 -E avetd qualche sorella? - - II

giovane finse di jion udire, e colto un preteslo usci della camera, Be

piu mai aperse la bocca su queste cose: e di poi quando la signora

11 traeva a ragionarne, egli si accupava, e non profferiva sillaba.

,, ;In tutlo il reshnte ei procede/va con .tale e lanta civilta, cautela ed

assegnatezza, cJie nella famiglia non dava quasi sentore di se. Parla-

va scarso e piangeva molto. Bi lui^ era piu noto frai domestki il

singhiozzo die la Yoce. E sopra do mostravasi cosl gralo inverse i

benevoli ospitatori, che non aveva mai parole sufficienli ad esprtmere

la sua riconoscenza e
f p,er se, e per la cura amorosissima che si to-

^lievano del compagno.

La mattina in eui quel capo armonico di Celso lo aveva sirappato

alia sua tormeritosa soliludine, per divagarlo,co'fiori, era la. piu ter-

ribile per l'infermita di Maso. Tutta la nolle gli era andata in ireraiti,

In convulskMii
,
in vaneggiamenti ed in lai smaniosi ed acuti. La

signora Clelia non avea.dormito un momenlo per sopravvegHarlo ,
e

Giulio non gli s'era voluto mai rimuovere dai capoletto, vezzeggian-

dolo fraternamente per placarlo. Solo appresso Faurora. affranto dal-

1'angoseia, egli era uscilo a pespirare una boccala di fresco, ed a sa-

lutare co' suoi gemiti il soleorieilte di quel giorno, clie parea (lover

esser T ultimo del dol^e.aniico. Gia il cappellano fino dalla sera in-

nanziv per cosiglio del . medico 7 gli aveva* amministrato 1' olio

santo, e si aspettava--eke tornasse a vedere se-Iosse da cominciare a

raccomahdargli T anima. Adriano, che aveva preso in molto anwre

Giulio e che sentiva una compassione grandissima di M^so ,
era ito

a' suoi poderi, per non si travare presenie al passaggio del fanciul-

lo. Mattina piu lugubre ed affannosa di quella , per Giulio non si
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poteva dunque immaginare. E qual mcraviglia pero, chc egli, un

poco piu tardi, corrispondesse con qualche scorlesia alle stucchevo-

li fmezze dell' importuno fiorisla?

.' ..: V/VVVV^--'
'"
/: '-''V>; ;V'^V4'*-'-

XLI.

Rientrato ch' egli fu nella stanza di Tommaso, v'-inconlro il dot-

tore ,
die in queslo mezzo tempo era sopnvv venulo ,

e con esso lui

il sacerdole : ma ambedue alquanto perplessi e pensosi intorno al let-

to dell' infermo ,
in quella clie 1'oltima signora ordinava a una sua

fantesca che rccasse tosto camicie di bucalo, e spiegassele sopra i

sofa del conliguo salotto. Che no\it& c'era egli? II medico ardiva a

pena dichiararsi. Guatava lutto sospeso il malalo, il quale prindpia-

va a po.sare dal suo smaniamento: gli toccava prima Fun polso, poi

I'altro, poi slringeva le labbra, poi gli tastava la fronle
, poi faceva

spallucce, e : Un miglioramento, per essere, ei v'e; ridiceva al sa-

cerdote; suda, sudamolto... ehm! chi sa?

Non vorrei per altro chc fosse il miglioramento della morle
; sog-

giungeva qucsli. Che ve ne pare dotlore? Un po' di proficiscere non

gli nuocera : polrei cominciare la raccomanda/ione deH'anima?

II medico si rislrinse nelle spalle, e rivoltatosi aGiulio : Coraggio!

gli disse serrandogli una mano
;
forse questo sudore e buon segno :

non c' e aifanno
,
la respirazione e piu leggiera e piu libera di ierse-

ra, il rantolo non si ode, la febbre e un pochino dichinata. Chi sa?

coraggio, Tito mio bello !

- Oramai bisognera mular iini a questo figliuolo : Vergine santis-

sinia
,
come gronda ! esclamo la Clelia che stava tergendo a Maso il

volto con una pezzuola.

- Ebbene ritiriamod abbasso noi
; repllco il dottore

;
fmche il

malato suda, io non1

veggo pericolo imminente. Andiamo, Tito, don

Firmino
,
lasdamo fare 1' uffizio suo alia signora Clelia, che ci e di-

venuta una suora di carita che mai la piu oculala. Oh si ,
ella ha

proprio sbagliata Yocazione !

- Deh dottore ! rispose questa con un sospiro sonante ;
e pensare

che io fo a quest' angioletto, quello che oon potei fare al mio Adolfo I
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Povero figliuol mio! ah egli no, che non ebbe ima madre che gli

asciugasse i sudori dell'agonia ! Disse
, appunto una occhiata la-

grimosissima a Giulio che si accostava a guardare Maso ,
e si rifece

a rasciugare V infermo
; mentre gli altri uscirono e calarono in una

galleria, donde si godeva una veduta ed un' arietta, che avrebbe rav-

vivato un morto.
!\t

Quivi sedutisi in corti divanetti elastici
,
foderati d' un vago se<-

iino cappa di cielo, il medico ed il prete si studiavano di consolare

Giulio e di rianimarlo a speranza , quaud' ecco si fe dentro Adriano

'acceso e torbidiccio in faccia, coi capelli arruffati, e chiesto ansiosa-

mcnte novelle di Maso, e uditele men disperate :
-
Cospetto di Bac-

co! grido dando un forte pugno in una tavola; questa-yolta si dice

davTcro, o siamo pcrduti.
- Che c'e egli? dimandarono tulli mera\igliali ; qualche strana

notizia ?

- C'e che il cannonc luona orribilmente sotto il Ticino dalla banda

dr Buffalora. Non si sa che sia, ma si crede una battaglia campale.

Dianzi mi sono abbatluto in una staffetla secreta dc' nostri
,
che mi

ha partecipato un dispaccio elettrico, il quale annunzia che il rim-

bombo si sente fmo al di fuori della porta Vercellina di Milano, e che

un c'orpo intero di Tcdcschi volo ieri di la sulla via ferrata, in soccor-

so del Giulay.

Possibile ! Bufialora'? disse il medico aggrottando le ciglia ;

ma I! Giulay e traPavia e Piacenza: questa e una fandonia.

Oui non e fandonia die tenga; ripiglio Adriano; e che! i Mi-

ImiQsi non hanno eglino le orecchie? non ho io gli occhi? ora il di-

spacclo.c Irasmesso da Milano. Io vi accerlo che il cuore mi mar-

tolla come il maglio d'una magona. Lc sorti della Lombardia si di-

sputano oralaggiu. Oh che pagina di storia si sta oggi scrivcndo la,

la col sangue degli Allcati ! E gittato il cappello sopra una sedia,

eamminava a passi concitati per la galleria, e sbuifava, e rizzava

la testa in alto, e spalancava le braccia, menire che i Ire si mira-

Vcino 1'un 1'altro attoniti,. e a Giulio si ricolorivano le guance d'un

incarnatino e brillava V ocichio di un raggiolo ,
del quale gli astanti

non -avrcbbon potulo indovinare la ragione alle mille.
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II medico era un ometto in sui cinquanta, fatticcio, di volto pieno

e rublzzo, con gli occhiali da miope, ed ameno,e saporoso parlatore.

In cose di politica non era di nessun partito ed era di tutli r giacche

stava sempre per quello d' ognuno de' suoi clienti : col liberate libe-

raie, col demagogo demagogo, con Faustriaco austriaco
;

.e quesla

foggia di parteggiare ,
se cattivavagli pochi amici, non gli foceva

pero nessun nemico, e 1'esercizio della sua professione non ne sea-

pitava. Cio per lui era tulto.

Don Firmino all'opposto era un modesto-prete ed esemplare, die

attendeva unicamenle al suo minislero, della parrochia; e quando si

eutra^v a con lui in discorsi di faccende pubbliche , premetteva sem-

pre clie egli era del parti to di Dio
,
clie aveva allro a cui pensare,

e die voleva cssere considerate come 1'acqua frcsca, la quale non e

di nessun colore
; purche non si trattasse di offesa del Papa, della

Religione, della Chiesa c dc' suoi sanlissimi dirilti. Donde si scorge

che questo buono e semplice sacerdote
,
non era della scuola di

que
1

cotali altri o prevosli o pievani o monsignori di Lombardia
,

i

quali mostrano piu volenlieri la nappina dai tre colori in sul petto ,

che non la cluerica in sul cucuzzolo
;

i quali si gloriano scopertamente

di essere piu coll' Italia del Piemontc
,

clie col Yicario di Cristo
;

i

quali fanno da don luttesalle e da pesamondi con la Santa Sede, a cui

si arrogano d'insegnare la teologia morale di don Abbondio e il

giuscanonico di Guerino Mescliino
;

e i quali intonano di bonissima

voglia, e in mozzelta e in rocchelto e a fioca gola, i Te Deum nelle

chiese, per rcndere grazie a Dio che i ladroni . abbiano felicemente

rapiti alia corona del Papa i suoi piu preclari gioielli ,
e devastate

saracinescamente il Patrimoriio di san Pietro.

II nostro dottore si vedeva per tanlo fra un neutro, die era il sacer-

dote , ed un belligcrante che era Adriano. Che Giulio dovesse essere

un gioyinolto dell' Italia color di rosa
,
non ne era dubbio : era gari-

baldino ! Ouindi ricercata una chiave
, sopra della quale egli po-

tesse cantare senza stuonar dal coro :
- - Ma mi sembra

, signor

Adriano mio
; disse rompendo il silenzio

;
die ella tema troppo.

I Tedeschi hanno perdula la bussola; si faranuo sonare per le festc :

vedra ella!
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E io vi dico die non va cosi, e che se gliAlleali facessero mai

le castronerie del generate Garibaldi, i sonali saremmoMnoi. Vi par

egli? ce lo mandano qua sopraccapo, con un pugno di genie, e a che

fine? di provocare disastri in questi sciagurati paesi. lo non vedo

altro frutto. Dove hanno la bussola, domando io, i Signori di Torino?

dove il cervello? Costui arriva IB Varese, 1' occupa, vi promulga re

Vittorib, respinge un assalto delFUrban, e poi pianta li quei disgrazia-

ti citladini come cavoli, e se ne marcia allegramente verso Como : e

1'Urban riprende Varese, e ne taglieggia e castiga gli abitanli. La

sera dei ventiselle, mentre il geotile Tito e 1' amico suo penavano nel

casolare della mia possessione, il Garibaldi ributta da san Ferrao

una mano.di Unglieresi, sforza il passo di Borgovico, entra in Como

da cui i Tedeschi si erano discostati poche miglia, vi acclama il go-

verno del Re, e ventiquatlr' ore appresso sparisce e corre ad assa^

lire una fortezsa sul Lago: la forlezza di Laveno, difesa da cannoni

per terra e per acqua ! egli senza una sola bocca da faoco ! che paz-

zie son queste? Vi e sconfitte con grande strage de' suoi: ed esso

torna a fare il bello dinanzi, aUe citla di Varese, cnstodita da died-

mila Austriad. Intanto i luoghi che, per sua istigazione e fidati in lui,

hanno inalberata la bandiera di. Yiltorio Emmanuele, sono abbando-

nali a discrezion del nemico: e il Garibaldi dov' e? chiedono tuili in

Isgomento; dov* e?

Em Como
; replico il metlico con sussiego.

Si, vi e tomato : ma i Tedeschi lo circondano ;
e per tirarlo a

soccorrere quella dttapericolante, slrologhereste mai chi si sia do-

vuto spedire al suo ca-mpo ? Un eorriere in gonna, una damigelia
'

che per k Svizzera. . . .

Sappiamo anche questo, signer Adriano
;

e quella fantastica

marchesina Raimondi di Fino, che lo raggiunse in Robarello; e tanto

lo sollecito e lo impielosi, mostrandogli una manina insanguinata per

una caduta fatfa cercando di lui, die egli le giuro di volare subito in

aluto dei Comesi.

Dessa, per appunto! mi avveclo che ne sapete,(juanto
me.

Eh; rispose ildotlore un po' ringalluzzato e strigandosi le ba-

sette; noi medici impariamo spesso dove il diavolo si tengala coda:
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ci abbocchiamo con tante persone ! E io potrei soggiungerle, die

quella aristocratica ambasciatricc non fu seelta a caso: la dicono
?

sotto \oce, fidanzata novella del Garibaldi.

Dob, che baie son qiieste?

A rivederci a fall! finili : s' ella e rosa fiorira l.

Ma in somma , tornando al proposito ,
io sto in grande appren-

sione di questa giornata ; ripiglio a dire Adriano assidendosi dirim-

pelto a don Firraino e ravviandosi con una mano il ciuiTetto; tutto

puo dipcndcrc da qucsla ballaglia. Chi ama iemc: c io sto sulle

spine.

I Frances! per altro sono lerribili soldati
;
coinincio a parlare il

cappdlano ;
e io

, quantunque non mi brighi di quest! ncgozii , pure

dirovvi che gli Austriac! avranno le dure ossa da roderc, per vincerli

in campo aperto.
- E gV Italian!? replico il dottore; forseche non sono degni di

combattere a fianco dei prodi di Francia? I \olontarii del Garibaldi ce

Io hanno provalo in questi giorni : ce ne e buon teslimonio il signor

Tito
;
e volgendosi a lui

;
ella pars mag-na fail ! II giovane, die non

zitliva
,
ma immerso nella sua tristezza ascoltava sbadalamenle

,
si

scosse alquanto, s' invermiglio nelle gole, e, lampeggialo un meslo

sorriso
,
calo gli occhi a terra e rimase taciturno.

Dite piuttosto gli eroi di Paleslro
; soggiunsc Adriano; quelli

si die si sono mostrati all'Europa eraoli dei vincitori dell'Alma e di

Sebastopoli !

E intanlo i Frances! vanteranno i loro Zua\i
,
e daranno quasi

tutto 1'onore della giornata alle baionelte di quegli scayezzacolli.

Mcnzogne ! imposture ! sclamo il signore; in Palestro il sangue

che corse a fiumi, e chelaVo I'ignomiriia-di Novara, fu sangue italia-

no. II terzo reggimento dei Zuavi ebbe parte ,
si e vero, alia balta-

1 La rosa lion veramente. ^el Gennaro del 1860 il Garibaldi, come an-

nunziarono i fogli, sposo con le debite solennita questa signorina. Ma, stando

alle pubbliche voci che ne corsero, queste noz.ze non riuscirono lietissime.

Certo e che di cotesta erede della romanzesca Annita, gli scribi adoratori del

Garibaldi non hanno tiatato piiimai. Eppure di lui celel-rano ftno ai peli della

barba !
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glia: ma forse die il nostio cavallcresco Yittprio non avrebbe stri-

lolalo gli Austriaci, anchc scnza le baionelte di que'veteran! d'Africa?

Le solite millanterie del Frances!! disse il medico; per genio

nazionale eglino sono cosi fatti
,
die si pascono sol di vapori : purche

concediate loro il fumo della gloire, essi tanto sono generosi die yi

lasciano 1'arrosto intatto. E alia fin fine, se ci rubassero il fumo e

non ci togliessero il roslo, credo die il signor Adriano non ne sa-

rebbe sconlento.

E quale arrosto ci potrcbbero togliere mai?

Un bocconcello d' Italia', come nn' Isola, le Alpi ,
un seno di

mare, die so io? La bella Sirena fa gola a tutti : e die la Francia

sia scesa dai monti per un amore purissimamente plalonico di lei ,
'.

e possibile, ma non e (lo dicono certi giornali) non e probabile. Si

parla gia di un regno Etrusco da cosliluire in Firenze con le spoglie

della casa di Lorena, c con un grosso quarto degli Stati del Papa : e

sarebbe (riferisco cio che ho inteso e letto) a vantaggio del cam-

pione di Crimea , dello sposo della principessa Clolilde, figliuola

del Re.

-Bab dance! sclamo Adriano
; favoledeimaligni, dei chiacdiie-

roni, dei parabolani !

- Yoleva ben dirlo anch' io
; soggiunse don Firmino ; ghermire

al Papa gli Stati 'per incoronarne Re quel bell'arnese? die corona

maledella si porrebbe in capo ! Egregi signori miei, credano a me :

non ci e maledizione peggiore per una casa, cbe intrudervi beni ra-

piti a Dio od alia Chiesa. Una famiglia od un Regno che si fondino

sopra la rapina delle sacre cose, sono come un edifizio di paglia so-

pra le brage ardenti.

- Favole! frottole, don Firmino mio! incalzo Adriano; non date

relta a queste fiabe degli oziosi : sogni ! delirii !

- Sia com'ella dice; instette il medico; ma intanto che fa egli in

Firenze quel Principe? chi \e l'ha mandalo? e con quale intendi-

mento?
,\

Egli yi e la con un corpo di esercito, per tenere a bada gli

Auslriaci nelle Romagne, e per altre ragioni strategiche che sono e

debbon essere secretissime.
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- Anchc questo sia pur cosi. Nessuno pero ci neghera eke colui,

in luogo di stare esposto al piombo tedesco, se la trienfi ^roicamen-

te tra li fiori delle Cascine, e die fmora la sua strategica non sia di

passare reggimeriti in rassegna, e di sorridere a que' monelli che

gli vanno gridare sotio il naso certi evviva, che putono a noi

Italiani.

- Le sono inezie e frascherie, date ascolto a me; replico Adriano ;

non si disfanno Granducati per rifarne de'Regni.
- Ma la sioria della nuova carta geografica dell'Italia non e frot-

tola; disse il dottore. lo 1'appresi in Milano da persona fededegna ,

lornata non e molto da una grande cilia.

- Che carta parlate voi ?

- Parlo di quella nuova mappa geografica, che da un personag-

gio molto autentico fu mostrata in quella cilia ad un altro assai qua-

lificato : e sopr' essa T Italia era spartita in.tre Regni, eccetto che

Roma con uii lembo di terra n' era tagliata fuori
, per via d' un dr-

coletlo rossigno. E sono stato accertato, che quel circolello rossi-

gno fu girato con un compasso francese, e in Parigi, e proprio nel

gabinetto dell'

-

Dottore, Tito, don Firmino ! slrillo improvvisamente la si-

gnora Clelia, balzando 4cntro la galleria tutta stralunata e scontraf-

fatta
; sapete? oh Dio ! !

Che e? che e? dissero tutti sorgendo impalliditi.

-
Quel figliuolo, dopo inzuppate trecamicie

; seguito ella ansante ;

ha aperto gli occhi, mi e guizzato al collo mugolando : Mamma, sie-

te voi? dov' e Giulio? dove sono? Poverino ! io per I'affogamento

non poteva parlare , ed egli credendo di abbracciare sua madre mi

ha dalo una stretta
,
si e ricolcato giu ,

mi ha preso le mani , e te-

nendomele fra le sue, e rimaslo li che pare-....

Morto? urlo il medico spiccando un salto e precipitandosi

yerso le scale.

A questa spavenlgsa parola, Giulio mando un rugghio, fisso il

cielo, e imbalordilosi vacillava gia delle gambe, quando Adriano gli

fu sopra e se lo raccolse tra le braccia.
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Le-relazioni del Domma cattolico con la Disciplma e con to State .

Risoluzione del problem reKgioso,- per FRANCESCO LAVARINO.

Non sappiamo se I nostri letlori ricordino piu il nome del signor

Francesco Lavarina e la qualita del cervello, di cui egli altra volta

ci diede pmova. Dove T avessem dimeniicato, li prcghercmxno di

consultare il volume secondo della terza sefie di questo nostro pe-

riodieo, e leggere a pagina 666 la breve esposizione, die facemmo r

delle idee onlologiche, da lui esposte nel secondo tomo di un'opera,

intitolata: Enciclopediascientifica. Yi troverebbero espressi ,
sotto

forme entusiastiche, i pensieri piu matti, che sieno usciti a giorni

noslri da testa umana, siccke rioi nel fare quell' cpilogo dubitammo

fortemente dello stato mentale dello scriltore. Ora il sig. Lavarino

ha mutato mestiere; e da filosofo, die quivi si professava, si e volto

a fare il teologo riella presente operetta. Senonche, dove prima scri-

vendo di filosofia riugci a dare un libro insano, adesso scrivendo di

teologia e riuscito a dare un libro empio. Chiamiamo empio il libro,

non chi lo scrisse
; perche il giudizio delle persone spella a Dio : noi

giudichiamo solamenle delle scrilture, prescindendo dalle intenzioni

che le hanno dettate,
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II Lavarino fin dall 'opera mentovala piu sopra avea fat to intende-

re qual era il suo ruodo di vedere circa il Clero caltolico e la Chiesa.

Egli proponeva ai coetanci di ben comprendere questo concetto: La

Chiesa e nella casta del sacerdozio cattolico cost, come luce nel fan-

go 1. Facendosi poi la dimanda: qual mezzo dovrebbe usarsi per

fare rinsavire il sacerdozio cattolico
,
laddove degenerasse ; rispon-

deva : Noi siamo d' avviso die per asseguire il bene di richiamare

il sacerdozio alia retta via c per cessare a un tempo il male dello

scandalo
,
sia cosa opportuna die il ceto primo del dotti cattolici si

accinga esso a richiamare il sacerdozio alia vera strada. Imperocche

siccome il ceto del popolo confida nel ceto primo dei dotti, cosi solo

questo potra da una parte tenere saldo il popolo nella fede e dall'a!-

tra riprendere il sacerdozio 2.

In queste parole si trova la spiegazione del perehe il sig. Lavari-

no ha indirizzato al sacerdozio il presente opuscolo 3. Essendosi ve-

rificalo il tristc caso, da lui preveduto, ed appartenendo egli al ceto

primo dei dotti (giacche ci da notizia die egli, benche laico, ha non-

dimeno studiato ieologia ,
storia ecclesiastica e non sappiamo die

altro 4) ;
cosi era naturale. die egli si accingesse alia nobile impre-

sa di richiamare il sacerdozio sul diritto sentiero. E a far do con

maggiore speranza di felice successo, dichiara di volersi appigliare a

un metodo stretlamente logico. smessa ogni grazia di stile, ed espo-

ne 1' assunto suo in questi termini : Propongomi di dimostrare con

solide e inespugnabili ragioni , quali cose il dotto sacerdote cattolico

debba credere
, in \irtu della stessa fede die professa ,

intorno alle

relazioni die passano l.Tra il domma cattolico e la disciplina ;

1 Encichpedla scicntifica tomo II,, pag. 437.

2 Lnogo citato.

3 Indirizzo il presente discorso a quei sacerdoti catlolici, che coltivano

gli studii teologici, che amano la verita e son presti a riceverla, ondeche

venga. Pag. 3.

4 Sapplate che ho compiuto anch'io, come 1 sacerdoti, il.corso teologi-

co
; che mi son fatta Videa della storia ecclesiastica cosi, come debbono fa-

re i sacerdoti
; che ho letti e meditati alcuni Santi Padri, come debbono fare

essi. Pag. 119.
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2,'Tra il domma e lo stato ;
3-.' Tra il domma, lo s^lato e la disci-

plina; e quali siano le conseguenze sommamentc praliche, die dallo

siabilire quelle relazioni necessariamente derivano 1.

II tema, come ognun vede, e digrande rilevanza; ascolliamo dun-

que con somma diligenza la lezione che ce ne fa il nostro Doitore.

Egli piglia la mossa dallo stabilire questo principio, ammesso il

quale ci dice che convien concedere tutto il resto. II principio e che

essendo mutabili 1' intelligenza e la vita degl' individui e dei popoli ;

la verita dommatica, se non dee rimanere astratta, dee avere aneor

essa una applicazione variabile 2. II domma puo \enir ricevuto

in molte forme , e pcrcio puo essere conforme alle azioni umane in

molte maniere diverse
,
secondo il variare degl' individui ,

delle so-

cieta umane, dei luoghi, dei tempi 3. Quest' attitudine del domma

( sotto il qual nome intende ancbe la morale 4
}

a poter essei*e rice-

Tuto in molte forme e adattarsi a tulle le pratiche umane, costituisce

la sua cattolicita. Ball' altra parte ,
le diverse pratiche umane in

quanto son conform! al domma, costituiscono ladisciplina. Calloli-

cita e disciplina sono adunque due relazioni ben diverse
, perche la

prfma e la verita in quanto e atta ad applicarsi a tulti i falti umani
;

e 1' altra e una pratica umana in armonia con la verita 5.

Ora i popoli soggiacciono a due forme principal! nella loro vita.

cioe alia forma della barbaric e alia forma della civilta. Nella prima

<iomina il sentimenlo ;
nella seconda la ragione. Quella religione, che

puo adaltarsi ad amendue le forme, e divina. Cio si avvera del Cri-

stianesimo ;
e percio il Cristianesimo e divino

,
e nei soli popoli cri-

stiani si da il progress!) indefinite. II progresso richiede dall' una

parte conservazione e dall' altra dislruzione del passato, Ora in che

modo il Cristianesimo concilia quesle due condizioni? Le concilia

mediante T immutabilita e cattolicita del domma che da la conserva-

lPag.3.

3 Pag. 9.

k La parola domma la prendo in senso generico e comprende anche la

morale. Pag. 11.

5 Pag. 9.
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zione del passato (ricordiamoci che quesla immulabilita e cattGlicitot

yinsta il Lavarino, consisle nell' adattarsi a tutte lepratiche dell'uo-

mo); e mediante la mutabilita e cadueita della disciplina, che da la di-

struzione del passato l. Ma qual e il principle che determina la

mutazione di disciplina? L'ambiente sociale, il convincimento dei sin-

goli. Secondo questa norma dee mutarsi 1' applicazione del domma 7

doe coslituirsi la disciplina. In quella guisa dunque che nei tempi di

barbaric, quando dominava il sentimento
,
fu necessaria la forma di

disciplina, die a quelli corrispondesse ;
cosi venutii tempi di civiM 7 ,

quella forma cade da se. Allora la religione era luito, e la reli-

gione era confusa col ministro di essa. Ed eccovi il gran precetto^

disciplinare che concede al ministero 1'autorita soprannaturale di far

leggi disciplinari : chi non riconosceya in esso ministero quest'auto-

lita, era considerate dalla coscienza universale come un eretico 2.

Ma noi moderni intendiamo la cosa altrimenli. Noi distinguiamo il

minis Iro dalla religione e pero non crediamo soprannaturale e divina

nel Sacerdozio Tautorita di far leggi disciplinari. Gl'italiani libera-

li
,
benche cattolici

,
riconoscono 1' autorila soprannaturale di ammi-

nistrare i dommi divini
(
doe di adatiarli alle mutate intelligence

ed ai mutati costumi); ma non tengono per soprannaturale 1' au-

lorita di far leggi disciplinari ; perche la disciplina e quella for-

ma che gli uomini d' un dato tempo hanno di ricovere il dom-

ma
, e che pereio cambia e si distrugge da se al cambiarsi di

quella forma 3. E per recarae un esempio , guardisi il matri-

monio. II contralto matrimoniale
,
dice il nostro autore ,

e una

virtu naturale, cui il Redentore voile elevare
1

al grado di virtu so-

vrannaturale facendon^ un sacramento. Essenza di queslo sacra-

mento, secondo la coscienza dei libcrali
,
e il mutuo consenso dei

conlraenti : il resto, la presenza del parroco, dei testimonii , sono^

forme che possono cambiare al mutarsi dei tempi. Siccome gli uo-

mini del medio evo avevano confuso il niinisle.ro colla religione, sic-

come avevano dato a quello non solo 1'aulorila soprannaturale nelle

cose di fede, ma ancora in materic meramenle disciplinari ;
cos!

1 Pag. 21. 2 Pag. SI. 3 Pag. 74.
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avevano vedulo nel niedesimo il polere soprannalurale di porre irnpe-

dimenli dmmenli : potere die i retrivi e i dubbiosi riconoscono, ma ,

<5he i liberaii disconoscono 1, perclie il Saeranieiito 4el mairimonio

<esprime 1'essenza della Societa umana ,
e spel/ta allo Stalo di' rego-

larlo nelle forme die esso puo prendere rispette alia coscienza degli

iiommi 2: . j^tf.

Ecco
,
con somma agevolezza ,

affraacata.la coscienza del libe-

ral! dalle leggi deBa Chiesa sopra il matrimonio. Con eguale faciliia

potrebbe essa affi;aflcarsi dal' obWigo della confession^ sacraiEen-

tale, dalle aslinenze quadragesimaliie giorni di magro, e dalle pra-

ticke del ciilto esterno 3. Hi>uon teolbgo s'aceorge d'averla delta piu

spiattellata clie k pmdenza non cofesentivagH , e pero iffimediata-

mente soggiunge : Ma sara forse qe&a piu udle, o signori ,
ohc io

cessi dall' enumerare ad uao ad uno i dommi e le lorp yariazioni,

perohe dovendo sempre esporr^ Foplaione partieolare dei liberaii
,

i

retrivi e i dubbiosi potrebfeero baadirmi la croce addosso 4. Egli

<luoque si yolge ad indicare la cosa sotto aspetto gcucrale. A cono-

jscere la differenza che deve correre trala forma di disciplina, adatta

al periodo del sentimcnto, e quella-ehe ^ adatta al periodo della ra-

gione, bastera avverlire clie carattere e^seaziale del sentimento e la

necessila, e quello della ragioiio la liberti 5. .Sia lecilo ad ognuno

pensa che chi discon<)sce un tal potere, e separate ctella

Chiesa ^r s^ntyiza del Coiicilio di Trento: -Si quis distent Eccksiam non

$okmsse consiit'toere impedimenta matmmon'um dmmentiael in iis constiluen-

dis errasse,; anathema sit. Cone. Trid,ess. XXIV, can. IjV. t

2 Pag. 76 e 77,

v? . 8 E gia il sig. Lavarino ne ha dato qualche cermo,; giacche ci dice che i

iCattolici liberaii comincimo d sospettare 'che In confessione auricolare sia un

modo e non la sostanza- del domma (pag. 7);iche quantti al mangiar 4\ magro

ne' giorni pre%rllti si e Iweictto all' indimduo sfesso Ja liberta di applicare

secondo la propriawwienm ilprecetlo disciplinare (pag. 75) e che i riti

jsterni e le cerimonie $ono solamente.un bisogno dei tempi del sentimenlo e

pud cessare e cessera nei tempi delta ragione, nei quali si adorera Iddio in

iispirito e verita e non gia con apparense esterne. (Pag. ilO.)

4 Pag. 110.

, $ Pag. 80.
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far cio che gli talenla
;
ccco in breve la forma diseiplinare del tempi

della ragione. Ma tosto all' ammo si aflaccia una grave obbiezione.

Qui alcuno mi dira, che slando le cose in questi termini, non esiste-

rebbe piu verima forma di disciplina, verun precetto disciplinare l.

"No, risponde I'egregio Dottore, cio non e da temere; la forma disci-

pliuare sonipre ci sara
, perche sempre ci sara un modo di ricevere

il domma
; importa poco quale che esso sia. E impossibile che cessi

la disciplina del domma
; impossibile che si riceva il domma senza

riceverlo in qualche modo 2. Non vi sembra ecccllente questo tro-

vato e degno al lulto dei tempi della ragione ? Qnanto giova ap-

parlcriere al celo primo dei dotti ! Con pochi raziocinii si giunge

all' importautissimo risultato di non avere piu altra obbligazione,

Irannc quella di ricevere il domma in qualche maniera; la maniera

poi ve 1'aggiustale yoi, secondoche vi garbeggia. Non e dunque me-

raviglia se qui veggiamo 1' Autore andare in estasi
, pensando alte

magnifiche conseguenze, che discendono da queslo suo principio.

Se io volessi farvi vedere ad una ad una lutte le conseguenze pra-

tiche che derivano da questa nuova forma disciplinare ,
direi cose

si belle e nuove, che alcuni di voi mi terrebbero forse per un profeta r

dignita a cui non v7

oglio aspirare 3.

Saremmo proprio tentati di maledire alia troppa modestia del no-

stro Autore! Per non volere essere creduto profeta, ci tace le nuove

e belle conseguenze ,
che stava per isnocciolarc ! Chi sa quali por-

tent! avremmo udito! Tuttavia qualcuno gliene esce.di
bocjj^,

ed ee-

colo colle sue stesse parole. I precetti disciplinari sono obbligatorii

solo quando e soltarito quanto son conformi alia coscienza del caltoH-

co
;
e percio un precctlo disciplinare invanisce e muore, anche sen-

za v7enir abrogato dal ministero catlolico, ogni volta che non e piu

nell' umana coscienza i. Questa conseguenza v:ale tant' oro
;
essa

basta per tutte; giacche sapete che per precetto discijftnare s'inten-

de la maniera di ricevere il domma
,
e sotto nome di domma s' in-

tende dal noslro autore eziandio la morale. Percio il Lavarino erode

questa conseguenza di tanta importanza, che tosto si volge ai Saccr-

"

.

'

i

'

-'. V .

1 Pag. 81. - 2 hi. - 3 Pag. 82. - i Pag. 114.



DELLA STAMPA MALIANA

doti esortaridoli a predicada con vivo zelo. Queslo ,
o venerandi

Sacerdoti ,
dovete insegnare al popolo, affinche esso possa incivilir^

la sua coscienza 1.

Ma non meno importante c sommamente pralieo e il corollari^

che ne trae nella eonclusione del libro, ed e die pero tanto gl'indi-

vidui, quaiilo lo Stalo non devono aspettare ne chiedere alia Chiesa'

che abroghi questa o quella iegge disciplinare (
ossia applicazione'

del domma ), ma debbono distruggerla da se, senza curarsi di altra

Molti cattolici vanno
,
a sproposito e a torto

, accusando il cler

caltoiico di non metiers! a capo delle riforme , e di non abrogare

quelle leggi disciplinari die piu non sono nella convinziorie della ma^-

gioranza : quasiche F autorita naturale di far precetti disciplinari

fosse soprannaturale ,
e non dipendesse dall' umana coscienza : ma

anzidovesse precorrere ai cambiamenli dell' umana cominzione: eiv

rore gra\issimo ,
che e la cagione di tulti i presenli conflitti delle 1

due potesta. II celibato , van dicendo essi
,
arreca oggidi piu male-

che bene , perche i tempi dell' eroismo sono andati : le istituziom

monacali non sono piu nella coscienza del tempi ., piu non esisle

quell' eroismo frutto del sentimenlo che creo e alimento nel

medio evo i chiostri ;
le immunita ecclesiastiche non sono piu nella

amana convinzione
;
vano e nella coscienza della piu parte degli uo-

mini il precetto che comanda di mangiar da magro nel venerdi o nol

sabbato ; ripugnante alia coscienza de' piu e il regno temporale dei

papi ;
di sommo peso ai

piii
e quella moUiplicila di leggi mosaiche

in una religione che e tutta spirito e verita. Dopo di aver accusato

cosi severamente la potesla ecclesiastica, dopo d'aver fatto se stes-

si giudici inappellabili di quella ,
non osano poi disobbedire ad UBO-

di quei precetti disciplinari senza la dispensa di quella ;
e vorreb-

bero che essa rivocasse quelle leggi ,
affmc di trovarsi liberi da

quella pesante schia\itu. Strana contraddizioiie ! II governo chile ,

parimente , dopo d' aver appurato il suo diritto civile , dopo di aver

accusato il sommo Pontefice di arrogarsi un regno che e parte del-

la nazione e che e richiesto dal bene dell' universale ,
si perita e

1 Pag. 114.

30 7 1862.



46f) RIVISTA

aspella die il sommo Pontefice voglia dislrur-re con le proprie mani

im' istituzione clic era colanto richiesta daMempi barbari. Ecco\i

T errore. A chi spetta ,
o

si^nori ,
il cambiare la convinzione uma-

,na? Forse alia potesla ecclesiastica ? No
,

eerto. Or perche volete

adunque obbligare il clero a esercitare un potere che non ha ? Per-

che volete ch'esso precorra a' tempi , indovini i vostri desiderii ,

conosca i vostri interessi 1 ? Fatelo da vbi
;
e basta. Voi ne avete

tulto il dirilto ;
ve ne assicura il sig. Lavarrno, il quale ha fatto in

Serainario lutto il corso teologico. Che si chiede di piu?

Egli e vero che Tautorita ecclesiastica si opporra; ma cio non

deve spaventare nessuno
; perche quell' opporsi euna specie d' inter-

rogazione. II clero resistera, e quel resistere sara quasi un doman-

dare agli uomini : siele voi proprio convinti che il rovesciare questo

regno temporale de' Papi sia un interesse sociale? Se voi col fatto

rispondete di si, se cioe effettivamenle lo rovesciate; allora il clero,

dopo un lungo aspettare se il fatto possa ,
o no

,
durare

, dopo aver

veduto che quel fatto dura
,

si persuadera che era proprio nella co-

scienza umana, e allora lo approvera co'mezzi religiosi 2.

Forse il Papa fulminera delle scomuniche. Ma neppur questo dee

commuovere. Poiche se davvero siete persuasi , quella scomunica e

piuttosto un' esortazione a perdurare nel vostro proposito. Quel

che piu e strano
,
non sentendoci capaci di muovere passo senza

quella (cioe senza I'autorita ecclesiastica), se ci avviene di far una

mutazione anche con intima convinzione
,
temiamo le minacce e le

scomuniche di essa che ce la condanna. contraddizione non piu

intesa ! E non v' avvedete che quelle scomuniche sono inevitabili
,

necessarie? Perocche, se fate una mutazione contraria alia vostra

coscienza, la scomunica e un fulmine che vi colpisce inevilabilmente ;

se poi fate un passo conforme alia vostra convinzione
, quella sco-

munica e un' esortazione piena di autorila e di minaccia, e dicente :

guai a voi se operate contro coscienza 3 f

Che vi sembra, o lettore, di questa contestura di corbellerie ? Se

esse avessero alcun valore
,

la religione cristiana si ridurrebbe alia

1 Pag. 120. 2 Pag. 121. 3 Pag. 122.
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cosa piu ridicola di questo mondo. Essa sarebbe un complesso di

dommi protdformi, eke ricevono ogni sorla di spiegazione, secondo

il variare de'eervelli umani, e si accondano ad ogni pratica di cosiu-

mi, secondo 1'andazzo eke prendc voga. Basta cbe Y ambientc socia-

le o
, mcglio ,

la cosdenza umana si sia cambiata
, percke debba

cambiarsi 1' applicazione e 1' intelligenza dei clommi, edascuRO possa

operare a senno suo. Ridicolo altresi sarebbe il ministero ecclesiasti-

co, il qaale avrebbe il curioso ufficio d'infonnarsi di eke eosa Toglia

1' ambientc sociale
,
o la cosdenza umana e conformemente ai lero

gusti applicare il domma e la- morale, eke nel Imguaggio del nosira

autere si e vadare k disdplina. Importa nulla ekeT ambiente sociale-

abbia gusti superstizrosi o razionalislicj, cbe la cosdenza umana di-

venti matla, erronea
7
o ancke cauteriata

;
la sostanza e eke laCkiesa

deve/secondarla
, quali eke ne sieno i caprice! ;

e cosi facendo essa

si mostrer^i cattolica e diTina. Ecco il Catlolicismo e la Ckiesa eke

desiderebbero i nostri iiberali T e eke il Lavarino senz' ambagi ci

espone in tutla la sua d'udila. Cattolidsmo e Cbiesa, ridotti a quest!

termini
, possono pmre restare nel monde

; percke non daraimo piu

incomodo a veruno, awzr seniranno di eccellente soporifero. .

La sola,esposiziofle di tali capestrerie scusa ogni confutazione, eke

potr^nmo ifarne
;
non essendo possibile eke cki sta tuttavia in cer-

vello non ne comprenda 1' ins^nsataggine. Tuttavia non sara inutile

aggiungervi un po' di esame.

Come e pen
r.enuto 1' Autore a si spertieate sdocckezze? Per via

prindpalmenle di due equivocki, e di una falsita mantfesta.

GH equivoeki sono la Catiolicita del domma
,
e la mutabilita della

disciplina. La falsita manifesta si e il negare alia Ckiesa 1' autorita

divina di far le^gi disciplina ri. Ckiariti gli uni e rinrossa 1' altra
,..

tutto T aereo castello di questa matta scrittura cade per terra.

fi cattolico il domma cristiano, e pero capace di acconciarsi a4utte

le menti e a tutte le istiluzioni
;
ma in qualilci non di prindpio su-

bordinato al soggetto ,
bensi di principio dominatore del soggetto.

Questa distinzione basta per rovesciare. tutti i ridicoli soflsmi del

Lavarino. II domma cristiano puo riceversi daH'idiota e dal dotto,.

dalla societa barbara e daH'incivilita; percke esso come dono del-
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delo ,
non frutto deiF umana ragione , non esige altra attitudine nel

soggetto che quella d'essere uomo e creatura di Dio : Euntes in mim-

dum universum praedicate Evangelium omni creaturae. Ma sia che

entri in una mente rozza, sia in una mente islruita
;
sia che accolgasi

In una societa incolta, sia in una societa progredita negli increment!

oivili
;
esso vi enlra come forma

,
che dee a se sottometlere tuttele

altre potenze , per dar loro nuovo indirizzo e nuovo vigore secondo

leggi proprie, non gia come forma che riceva legge dalle potenze gia

proesistenti e sol si aggiunga per secoudarne la lendenza. La ragione

si e
, perche la fede non e un abito d' ordine inferiore o eguale alle

forze che Irova nel soggetto ;
ma e abito d'ordine soprannaturale, d' or-

dine divino
;
che sopravvienc pon per confermare cio che trova, qua!

che esso sia, ma per giudicare, sceverare, purificare, ed elevare la

natura al di sopra di se medesima. Nunc indicium est mundi. Nitnc

Princeps huius mundi eiicietur foras 1. Quindi e sommamente scioc-

(io e ridicolo quel che dice il Lavarino
; cioe che il domma cristiano

impossessandosi di una societa
,
che e nel periodo del sentimento,

eonsacra in essa tutto cio che vi trova, eziandio se vizioso ed irrazio-

nale. Se cosi fosse, il domma cristiano tenderebbe di per se a ren-

dere la societa slazionaria; eppure lo stesso Lavarino afferma che il

progi'esso e possibile e certo nel solo Cristianesimo. Qualunque sia

il periodo, in cui il domma cristiano trova la sociela , esso non vi

santifica se non gli elementi naturali e ragionevoli ,
die corrispon-

dono all'opera diDio; quanto agli allri, che sono viziosi e corrispon-

dono all' opera dell' uomo, esso comincia issofatto a combatlerli. fii^o

a cacciarli e disperderli. Cio ha luogo si per rispetto alia barbaric e

si per rispetto alia falsa . ci villa
,

corrotia e corrompi trice
, quale e

quella che sembra ancjare asangue delnostro dotlore. Le armidelh

nostra milizia, cosi 1'Apostolo, non sono carnah
,
ma potenti in Dio

i distrugyere le fortificazioni, distruggendo noi k wnane macchino-

zioni ed ogni altezza che si elevi contro la scienza di Dio , e ridu-

cendo a piena soggezione ogni mlelleUo in obbedienza a Cristo ,

U, 31.

2 Arma miHtiae nostrae non carnalia swit
,
sed polen'.ia lJe>.> ad destru-

tftionm munitionum. consiHa destmentes , et omiiem aililndinem extollentem
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Ecco la aiilolidta del dorama cristiano : Infondere in ogni mente,

in ogni istiiuzione la scienza di Dio
, assoggeltando a questa legge

di Dio ogni inlelletlo, e distruggendo ogni altezza die s'inalberi con-

Iro di lei. Destruentes omnem allitudinem, extollentem se adversus

scientiam Dei, et in caplimtatem redigentes omnem inlellectum in

absequiwn Christi. Avete capito, sig. Lavarino, in captivitatem re-

digentes omnem intellectum
,
anche il vostro, anche qu'ello dei libe-

rali ; e destruenles omnem altitudinem , anche 1' ambiente sociale,

anche la coscienza umana , quando ricalcilra e.non vuol piegare il

collo e cattivarsi a cio che insegna la Fede. Direle che a cio non

sapete acconciarvi. Fate pure il vostro piacere; ma cessate allora di

vantarvi cattolico, e soprattulto cessate di scirvere di cattolicismo e
(

pretendere d' insegnare al sacerdozio.

Non meno equivoco e Valtro principio, die la disciplina sia muta-

bile nella Chiesa. Cio e \ero dei precetti, che diconsi di mera disci-

pliw, ma e al tulto falso di quelli che nella disciplina stessa son con-

nessi col domma. II domma e la morale crisliana deono ridursi in pra-

tica e pert) applicarsi a dirigere la.credenza e 1' operazione de' fedeli.

A far cio e richiesta Tazione della Gerarchia e del ministero sacro, e

di piu son richiesle stabili norme, che governino ed assicurino quella

applicazione, ne rinmovano gl' impedimenti e la preservino da abusi

corrompitori. Gli ordinamenli dunque provenienti dalla Gerarchia

ecclesiaslica inlurno alle funzioni del ceto ieralico, alia dispensazione

de
1

Sacramenti . all' esercizio del divin culto
,

all' amminislrazione

delle cose sacre, e al governo de' fedeli in tutto cio che si attiene alia

religione ;
costiluiseono la disciplina della Chiesa. Di questi ordiiiti-

menti non pochi sono necessariamente conriessi col domma, come

quelli che riguardano 1' indipendenza dell'ufficio sacerdotale dal se-
;

colo
,

il culto interno ed esterno do\uto a Dio ,
V indissolubilita del

matrimonio, I'uso di onorare i Santi e le loro immagini e le loro re-

liquie, la celebrazione del divin sacrifizio, la non reiterazione del

battesimo dato dagli eretici
,

la dipendenza dai Aresco\i e massima-

'il'r .v.

'

.'-,'" -.-

x
".

:''"-
'

. t- "',. --'
.

se adversus scientiam Dei, ct in captivitatem redigentes omnem inteUectwn in

obseqwum Christi. 2. a ad Cor. c. X, u. 45.
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mente dal romano Pontefice, e va dicendo. Quest! ordinamenti sono

immutabili. Altri non han legame essenziale col domma; come sa-

rebbero la maniera di osservare la quaresima r di preparare i cale-

cumeni al battesimo
,

le cerimonie da usarsi nell' amministrarlo-, la

penitenza pubblica o privata dei riconciliandi
,
la comunione sotto

amendue le specie sacranientali
,

e simigliantL Quesli ordinamenti

sono mutabili
,
avuto riguardo ai tempi, ai luoghi, agli abusi inlro-

dotli, ai perieoli sopravvenuli di error! o di scandalo; e rispello ad

essi la presente disciplina della Chiesa e diversa da quella dei primi

seeoli.

Ma immutabili o mulabili die sieno i prccetli disciplinary essi e-

^manano come da unico fonte dall' aulorita della Chiesa
,
e quest' au-

lorila per rispetto ad essi e divina. II nostro Aulore per provare die

lale aulorita non e divina ma umana
,
arreca quest' argomento die i

precetti disciplinari si mutano
;

e cio die si muta e umano. Vedete

testa da fllosofo! Si tratta della condizione intrinseca della causa;

ed egli passa a quella dell'effetto. In questo modo si potrebbe dimo-

strare die la virtu creatrice non c divina
, perche mutabili sono gli

effetti della creazione; e die la slessa aulorita di Dio non e divina;

perche da alcune volte precetti mutabili. dira il Lavarino che il

precetto della circoncisione e dell' osservanza del Sabalo non pro-

cedettero dall'autorita divina, perche non obbligano piu al presente?

L'autorila per do stesso che dee reggere un soggetto mutabile

dee mutare a quando a quando i suoi ordinamenti, sccondo le muta-

zioni di esso soggclto , tranne quelli die si legano colla natura im-

mulabile del medesimo o che provengono da un' autorita superiore.

Cio non ha die fare colla natura divina o umana di essa autorita.

Che 1'autorita debba dirsi divina o umana e cosa che si riferisce al-

T origine di lei. E divina
,
se & comunicata direllamente da Dio

;
e

umana se proviene prossimamente dalla volonta dell'uomo. Or chi e

si privo d'intelletto, che non comprenda 1' assurdo di dire die Cristo,

istituendo la Chiesa e islituendola come vera societa e regno suo >

non le abbia comunicalo 1' aulorita di slabilire la disciplina? in altri

termini
,
di reggere i fedeli secondo il domma ? Ogni sociela ha bi-

sogno di leggi ,
e non puo sussistere senza leggi. Oltre a quelle
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die riccvette dal suo Fondatore
,
essa ne richiede delle altre elie

per avventura da lui non vennero determinate , ed altre ancora che

nuovi bisogni e le mutazioni de' tempi e de
f

costumi, e il nascimento

di abusi e di pericoli rivelano come opportune, e talvolia eziandio ne-

<cessarie. In somma non puo fondarsi una soeieta, senza ehe percio

sfesso sia in lei costituita 1' aulorita ordinatrice al fine della medesi-

ma; ne pu6 coslituirsi cotesta autorita ordinatrice, senza che leven-

ga per cio stesso comunicato il potere di fare tulli gli ordinamenti

><;he la conservazione e il benessere della societa anzidetta ricliieda.

E in fatto Cristo fondando la Chiesa, stabili in essa la sacra gerar-

hia nella persona degli Apostoli e dei loro successori
;

e conferi

loro T aulorita di ordinary la Chiesa e proseguire in essa T opera

sua: Sicut mtsit me Pater, et Ego mitlo vos 1
; Qui vos audit, me

audit 2; Quaecumque alligaveritis super ierram, erunt ligata et in

metis 3. La qual comunicazione di Cristo fu ben intesa dagli Apo-

stoli; i quali raccogliendosi nel primo Concilio di Gerosolima per

Istanziare leggi non solo morali ma anche disciplinari ,
nell* im-

p(M*ne T osservaBza al fedeli usarono queila memoranda formola :

Visum est Spiritui Sancto et nobis wihil ultra imponere vobis oneris,

quam haec necessaria ^. E-ceo qual e Fautorita della Chiesa in fatto

ancora di disciplina : Un'autorita in cui lo Spirito Santo delibera e

decide insieme con essa
;

mi' autorita che comanda in nome dello

Spirito Santo: Visum est Spiritui Sancto et nobis.

Che ha da fare qui I'ambiente sociale? Guai, se gl! Apostoli aves-

sero dovuto uniformarsi aH'ambienle sociale ! Invece d' impose con

quel loro decrelo la castita e 1' aslinenza da alcuni cibi; avrebbero

doyuto approvare 1' incontinenza ela crapola.

Che poi avendo la Chiesa diritto di far leggi disciplinari ,
i fedeli

hanno dovere di osservarle, fmche essa Chiesa, e non gia Tambiente

sociale o la coscienza umaaa
,
non le abroghi ;

e verita si patente ,

che ci voleva proprio la testa bislacca del nostro Lavarino per

dinegarla. Finche da parte dell' autorita competente sussiste il

1 IOAN. XX, 21.

2'lue. X, 16.

3 MATTH. XVIII, 17.

4 Actu* Ap. XV, 28.
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comando, sussiste da parle del sudditi 1' obbligo di obbcdirc
;

se e

vero die ad ogni diritto eorrisponde nel termine opposto un dovere.

E sarebbe per verita curiosa un' autorila di far leggi ,
che altri non

fosse teriuto di osservare. Voi potreste in tal case credervi impera-

dore del mondo ;
tanlo solo die avcsle un giomale a voslra dispo-

sizione per promiilgarvi edilli
,
la cui osservanza si lasciasse al be-

neplacito dell' ambienle sociale o al convincimenlo della coscienza del

singoli.

Ma qual meraviglia che il buon Lavarino, per Irarre spropositale

ronseguenzc, ricorre a principii equivoei o falsi
; quando non dubila

di Irarle eziandio a ritroso dei principii stessi die egli slabilisce?

Vediamone un solo dei molti esempii, die polremmo arrecare
;
e con

<\sso poniamo fine a questa nosira rivista.

Egli ferma questi principii : I. che scopo dirctlo della Chiesa e la

rcdenzionc e santificazione dell' individuo
,
indirettamente della so-

ciela umana 1
;
a cui piu direltamente mira lo Stato, avendo per

iscopo di raettere in armonia 1' individuo colla natura 2. II. Che lo

scopo direlto e supremo dello Stalo ha ragibne di mezzo a rispello

dcllo scopo supremo e direlto della Chiesa 3. Quale ela conseguenza

che naluralmente discende da lali premcsse ? Che dunque lo Stalo

dcv' essere subordinate alia Chiesa : e die da essa deve prendere

la norma per ben disporsi a conseguire il suo tine. E veramente le

.sociela stanno Ira loro in quclla stessa rclazione . che stanno i loro

fini. Ora, il fine dcllo Slato e subordinato al fine della Chiesa, per-

die ha verso di esso, giusla il nostro Autore, ragione di mezzo, e il

mezzo c certamente subordinalo al fine. Dunque lo Stato mcdesirao

dev' essere subordinato alia Chiesa.

1 La dommatica dei Catlolici, come vedeto dalle cose esposlc die po-

tele rileggere iiel Concilio Tridentino, professa di avere per suo scopo di-

retto e supremo la redenzione delVindividuo, e per iscopo indiretto e secon-

dario la redenzione della societa umana. Pag. 38.

2 L'armonia dell'mdividuo colla natura umana cost'tufscc lo scopo su-

premo dello Stato. Pag. 37.

3 Yoi vedete, o signori, che lo scopo supremo e diretto della domma-
lica e ben distinto da quello dello Stato ;

voi vcdele che il mezzo ond'essa

si serve per consegnirlo, elo scope cliretto e supremo dello Stato. Pag. 38,
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Del pari, lo Stato, giusta ilnostro Autore, ha per fine supremo e

diretto il porre in armonia Tindividuo colla natura umana. In fare

cio, qual norma dee seguire? Quella della pura natura? No; perehe

i'Aulore ci fa sapere clie la natura umana e corrotla, non basta a se

medesima ed e inabile a perfezionarsi, e pero fu necessaria la venula

di Cristo 1. Dunque dee seguire la norma dalaci dalla dotlrina bene-

fica e riparatrice di Cristo. Ma la dottrina di Crist6 e affidala alia

Chiesa, secondo die concede lo stesso jiostro Autore 2. Dunque lo

Stato
, per conseguire U suo fine

,
deve ricorrere alia Chiesa e ricc-

vere da lei la norma del suo operare. Quesla e 1' irrepugnabilc con-

seguenza che scende-da quei principii. Eppure (chi il credcrcbbe?)

il Lavarino ne deduce una conseguenza tulto contraria , c impiega

un capo intero a persuadere che lo Stato e del tutto autonomo ed in-,

dipendenle e che la Chiesa dee approvai-e e consacrare tutti i mezzi

che esso adopera nei tre period! della \ita. II che sarebbe come se

alcuno, dopo d'avere stabiiito che il fine dell' arte di murare e mezzo

a rispetto del fine deU'architeUonica
,
ne inferisse che dunquc Tar-

chitetlo dee approvare tutto cio che fa il mjiratore e che questi non

riceve legge da chicchessia. Da cervelli di tal razza che cosa volete

( sperare? Eppure costoro pretendono d' illuminare il mondo; e chi sa

che non si trovino dei balordi, i quali si lascino accalappiare dai loro

^bardellati paralogismi.

1 L'uomo, per un peccato d'origlne, e caduto, ne le sole sue forze so-

ivo sufficieuti a rilevarlo al suo stalo primiero. di perfezione; 1'uomo indivi-

duo e in contraddizione con se natura umana
;
ne la societa umana , che

consiste nella conciliazione deU'individuo con la sua natura, puo conseguire

il suo SL'opo. supremo, la sua perfezione ;
la societa umana e condannata

(
e

cio risulta anche dalla storia) o ad avvolgersi in un circolo fatale di distru-

zione, o a incadaverire in una morta barbarie, lontana sempre ad un niodo

dalla sua perfezione. Pag. 36.

2 A conseguire un tanto seopo^ (una persona divina) s'acconcio all' uo-

mo, ne vest! le spoglie, insegno agli uomini una dottrina piena di vita ; e

perche sapessero dove fosse quella dottrina da lui insegnata, scelse un cri-

terio sensibile che fu la gerarcbia cattolica : tanto che, dove apparisse

quella gerarchia, ivi sapessero essere quella dottrina benefica e riparatrice.

Pag. 37.
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La Storia d'Italia raccontata alia Gioventit dai suoi primi abiMori

sino ai giorni nostri. --Terza edizione. Torino 1862. Tipografia

di Luigi Ferrando. Un vol. in 8. di pag. 567, conunacarta

d' Italia.

.;". ."'' \ . ' -

In un tempo, come il nostro, nel quale della menzogna storica si Ik

im manicaretto per avvelenare le menti giovanili , molto importa

rendere note le opere ,
die nell' educazione della giovcnlii possono

servirc d'anlidoto alle predetle corruttele. E die tale sia questo ve~

ramente egregio libro del ch. don Bosco y non ci bisogna provarlo

alia lunga. Altrove, parlando della prima sua edizione, indicammo 1

merit! particolari die in se conliene 1; e die sono piuttosto cresduti

in questa terza che annunziamo.

Per lo scopo die T Autore si propone, che e d'insegnare la stoi'ia

patria ai giovanelli ilaliani con facilita, con breiita e con chiarezza,

noi non esitiamo ad afferjuare che il libro nel suo genere non ha

forse pari in Italia. E composlo con grande accunilezza e con una

pienezza, rara a trovarsi nei compendii.

Tulto il lavoro e diviso in quattro Epoche ,
la prima delle quali

comincia dai prislini abitalori della Penisola, e I'liHima giunge fma

alia gucrra del 1859. Un breve sunto di sloria anilca con un con-

fronto dei nomi geografici dell' Italia vetusta coi nomi modern! chiu-

de il libro a maniera di appendice. Sotto la penna dell' ottimo dci

Bosco la storia non si tramuta in pretcsto da bandire idee di una

politica subdola o principii di una ioocrita liberla, come pur troppo

a\7
>7iene di ceiii altri compilatpri di Epiloyhi, di Sommarii, di Com-

pendii, die corrono 1' Italia e brulicano ancora permolte scuole, go-

denti riputazione di buone. Alia veracita dei falti
,

alia copia delle

malerie, alia nitidezza dello stile, alia simmelria dell' online, 1'Au-

tore accoppia una sanita perfelta di dollrine e di massime, vuoi mo-

rali, vuoi religiose, vuoi politlche. E questa e la qualita die ci sprona

1 V. Civilla Cattolica Terza Serie, Vol. V, pag. 482.



DELIA STAMPA ITAL1ANA 475

a raccomandare caldamente questo bel libro a lulli quei padri di fa-

niiglia, a que' maestri
,
a quegl' institutori, che desiderano d' avere

figliuoli e discepoli eruditi nella germana sloria palria, ma non dal-

la falsa storia patria attossicati.

Ecco di falto come 1'egregio Autore rende ragione del modo da

se serbato nel compilare e scegliere ed ordinare questo suo prezioso

ristrelto. Attenendomi ai fatti certi e piu fecondi di moralita e di

utili ammaeslramenti, tralascio le cose incerle, le frivole^ongetlure,

le troppo frequent! citazioni di autori ,
come pure le troppo elevate

discussioni politiche ,
le quali lornano inutili e talvolta dannose alia

gioventu. Posso .non pertanto accertare il lettore ,
che non iscrissi

un pefiodo, senza confrontarlo coi piu ac'creditati autori e, per quan-

to mi fu possibile, contemporanei o vicini al tempo, cui si riferiscono

gli avveuimenti. Nemmeno risparmiai fatica nel leggei'e i moderni

scrittori delle cose d' Italia , ricayando da uascuno quanto pane
convenire al mio intento *.

Convlen pur dirlo, giacche e, per nostra grande sciagura, troppo

vero. Quella colluvie di scritti elementari e pedagogici che ora al-

laga la nostra Penisola ,
e per la massima parte appestata dagli er-

rori moderni contro il Papato , contro la Chiesa ,
contro il clero

,

ontro 1'autorita divina ed umana. La diabolica congiura dei figliuoli

delle tenebre contro la Luce eterna , opera indefessamenle a gua-

stare fino dal seme le tenere anime dei giovaneili. Quindi noi sti-

miamo di fore atto di amicizia, suggerendo ai cattolici iiostri lettori

un libro elemerttare, il quale ne procede da un congiurato cbn-tro k
verila, ne ha le magagne die corrompono ai di nostri le metiti ine-

spente.

In prova delle quali asserzioni, e come per saggio dello sphiio

sodamente cattolico, che anima tutto questo lavoro, porremo sotto Toc-

chio dei leltori I j>ugosi e sapientisstmi ammonimenti oi quali 1' Au-

tore conchiude iutta la sua esposizione.

Noi pertanto porremo qui iermine ai racconti sulla stoi'iad'ila-

Ija, ma per conclusione di quanto \i ho finora esposlo vorrei Ghe

v' imprimeste bene in mente alcuni ricordi da non mai dimenticarsi

/ j ',_-'.' .'"''''

1 Pag. 4.
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c chc yoi potetc applieare a qualsiasi altra storia che siaie per leg-

gere.

Ricordatevi adunque che la storia e una terribile e grande mae-

stra dell'uomo. Maestra terribile perche espone le azioni degli uo-

mini tali quali sono state fatte, senza avere alcun riguardo alia di-

gnita, grandezza e ricchezza di coloro a cui si riferiscono. Compiuta

im'azione, la storia e in diritto di esporla, approvarla o biasimarfa

secondo che merita. Percio dobbiamo temer grandemente quello che

altri saranno per dire intorno alle nostre azioni, e viverc in modo

che gli uomini abbiano argomenlo di parlar bene di noi.

La storia e cziandio una grande maestra per le cose, che inse-

gna. Essa insegna come in'ogni tempo e stata amala la virtu e fu-

rono sempre venerati quelli che 1'hanno praticata; al contrario fu

sempre biasimato il \izio, e furono disprezzati i viziosi. La qua!

cosa deve essere a noi di eccitamento a fuggire costanlementc il vi-

xio e praticare la virtu

Finalmente \i rimanga altamente radicato neU'aiiimd il pensie-

ro che la religione fu in ogni tempo riputata il sostcgno dell' umana

societa e delle famiglie, e che dove non \i e religione non \i e che

immoralita e disordine, che percio noi dobbiamo adoperarci per

pi'omuoverla, amarla e farla amare anche dai nostri simili e guar-

darci cautamente da quelli che non la onorano o la disp'rezzano

Gesu Cristo nostro Salvatare ha fondata la sua Ghicsa. e unica-

menle in questa Chiesa conservasi la vera religione. Qucsta reli-

gione e la cattolica, unica vera, unica santa, fuori di cui niuno puo

salvarsi.

Amiamo pertanto questa religione, dieo di nuovo, e pratichia-

mola: amiamola colla fermezzanel credere; pratichiamola coll'adcm-

pimento de'suoi precetti. E poiche avvi un solo Dio, una sola fcde

ed una sola religione, uniamoci anche noi in un solo vincolo di fede

e di carita per aiularci nei bisogni della presente vita : sicche 1' uno

daH'altro a vicenda confortati nel corpo e nello spirilo possiamo per-

venire un giorno a regnare eternamente con Dio nella patria del

beati in cielo 1.
T -

1 Pag. 314.



ARCHEOLOGIA

1. L'istmo di Corinto; tracce del taglio intrapresovl dai Romani 2. Mac-
chine di Ballstica presso. gli antichi

;
la chirob'alista di Krone.

1 . L'isttno di Corioto, che congiunge FEllade coi Peloponneso, non ha che

cinque o sei.-miglia di largo tra le punte dei due golfi che quinei e quindi<

Jo premono, il Corintio da nord ovest e il Saronico da levante. La cele-

bre cijtta che gli die.de il nome, sorgea verso il mezzo dcll'istmo sopra ua

colle da cui godeva il prospctto dei due mari, e per mezzo del due porti^

'il Lecheo e il Cenchreo, che a lei faceano capo, riceveva dal mare lonio*

e dall'Egeo le ricchezze, che il fiorentissimo commereio e il continue afflui-

re dei forestieri, vaghi di godere le sue delizie, learrecavano. Ma dall'im

porto all'altro le navi dovean fare il giro di tutto il Peloponneso, giro

lungo e faticoso ed esposto a'molte fortune in un mare angusto e spesso

tempestoso. Quindi il disegno di aprire attraverso V istmo un canale na-

yigahile, che mettesse in immediata comunicazione i due mari, siccome

era naturalissirno a concepirsi, cosi fu piii volte dagli antichi realmente

tentafo, benche niuno sia mai riuscito a condurlo a termine.

Periandro, Re di Corinto, sette secoli innanzi all'era cristiana, fu per
avventura il primo che vi ponesse mano. Secondo Pausania, Alessandro

>iagno n'ebbe il pensiero; e dopo lui, Demetrio Poliorcete. Yenuta poi k
Grecia in potere dei Romani, tra le grandi opere meditate da Giulio Ce-

sare, ma impeditegli dalla morte, trovlamo enumerato da Suetonio an-

chelo scavamento dell'istmo. Caligola Imperatore, secondo il medesimo

Suetonio, vagheggiava quest'impresa sopra ogni altra: ante omnia Isth-

mum in Achaia perfodere destinaverat, e gia avea mandato a studiarne i\

disegno e premjere le misureun ufficiale deU'esercito, cioe un primipilare..

Ma piu efficaceraente di tutti vi pose mauo Nerone, il quale voile inau-

gurare in persona la grand'opera, e dopo aver fatto una parlata ai pre-

toriani, a suon di tromba comincio egli stesso a scavare con una marra

d' oro, portagli dal Preside della Grecia, un po' di terra ed a portar via

sulle sue spalle il cavaticcio
;

indi da gran numero di operai e soldatii

fece proseguire alacremente lo scavo, assegnando ai condannati degli ep-

gastoli le parti piu difficili e penose.

Ma anche 1'opera Neroniana resto interrotta, e il corso di molti secoli

ne avea quasi cancellate le tracce, quando ai di nostri un dotto francese,.
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il sig. Grimaud de Caux si pose in animo di esplorarle e scoprirle. Da
una memoria ch'egli ha recentemente presenlato all'Accademia delle scien-

ze di Parigi, per dare il primo ragguaglio delle sue important! scoperte,

ricaviamo le seguenti notizie.

I Romani, die' egli, intrapresero il taglio dalle due parti dell' islmo ad

un medesimo tempo. Dalla parte del golfo Saronico ossia di Egina, segui-

tando prima la via naturale di un gran burrone, che dal lido corre dentro

terra per quasi 2000 metri con sempre la medesima larghezza ,
e poi in-

vestendo la rocca calcare cavernosa che forma il dosso leggermente
montuoso dell'istmo, essi giunsero coi lavori fmo a 2180 metrj dal mare,

fermandosi a poca flistanza dal punto della massima elevazione del-

F istmo, la quale non e che di 78 metri e 68 centimetri sopra il livello

marino. Dalla parte del golfo di Corinto non pervennero tant'oltre; ma

dopo aver condotto il taglio diritto dal lido alia roccia per circa 800 ine-

tri di pianura, e quindi proiungatolo 'di oltre a 300 metri dentro il vivo sas-

so, teneado anche qui come dall'altro lato dell'istmo 1'ordinaria larghezza

di 40 metri, si Tennarono a 1156 metri dal mare. E siccome tutto 1'istmo

non ha in quella linea che 5900 metri di lunghezza, ne segue che 1'inter-

vallo tra i due punti estremi dei lavori e di soli 2564 metri. Questi due

punti sono collegati da una fila di J/A pozzi di esplorazione, dei quali cin-

que sono quadrati, gli altri circolari od ovali, ma del resto tutti simili

fra loro. L'uno d' essi, misurato dal Grimaud, ha una luce quadrala
di 2m

,
80 di lato

;
e scavato in una roccia calcare di Om

,
90 di spessez-

:za, sotto la quale corre un suolo di sabhia e di terra, che posa sopra un

altro suolo calcare di 2m
,
10 di spessezza. II pozzo e colmo fmo a 5m ,

30

sotto il livello del terreno; e colmi sono parimente fino ad una certa

altezza tutti gli altri. La roccia poi in cui furono aperti i pozzi, e condot-

ti in parte gli scavi, e quasi dapertutto di natura assai tenera, sicche

ai primi colpi si sfrantuma. In un tratto di essa dove il sasso e.piii duro,

dal lato di Corinto, vedesi ancora scavata presso alia linea del taglio una

scalea die mette sopra uno spianato ;
della quale otto scaglioui ottima-

mente conservati mostrano manifesta la mano dell'uomo.

Tali sono le tracce scoperte dal Grimaud in questi primi studii intorno

o\ taglio dell'istmo di Corinto, intrapreso dai Romani. Perche poi i Ro-

mani interrompessero la grand' opera , dopo averla condotta tanto in-

nanzi
,

io troviamo spiegato da alcuni degli Autori antichi
,
che di quel-

1'opera ci tramandarono la memoria. Non furono gia le material! ditficolta

del taglio, le quali non erano grandi, e benche grandissime fossero state

non sarebbero hastate mai a vincere 1'ardimento e la costaoza romana; ma
bensi fu un errore misto ad uno spavento superstizioso quel che fece tron-

care i lavori. Alcuni geometri Egizii fecero credere a Nerooe^. cl^e aperto

1' istmo ,
il mare di Corinto siccome piu alto di livello traboccando nel

golfo Saronico, sommergerebbe 1'opposta isola d' Egina e le circostanti
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terre '
: appunto come ai di nostri gli oppositori del taglio dell'istmo di*

Suez ban yoluto far temere una inondazione delle coste europee dal tra-

boccamento del Mar Rosso nel Mediterraneo. A questo errore
, dettato

forse a quegli Egiziani da interessi commercial! piuttosto che da consi-

derazioni iisiche, si aggiuuse la superstizione: corse TOCC, essere spic-

ciato yivo sangue dalla terra sotto i colpi dei primi cayatori , essersi

uditi gemiti e lamenti e muggiti misteriosi per 1'aria, e molti spettri es-

sere apparsi
2

: tutti segni manifest! ,
che gli Dei vietavano di yiolare col

ferro quella barriera fatale. Anche Plinio sembra attribuire a celeste pu-
nizione dell' avere osato quest' impresa, la tragica fine di Demetrio

,
di

Cesare, di Caligola e di Nerone; Perfodere, dic'egli (nist. 'Nat. IV, 4,),

navigabili aheo angustias eas tentavere Demetrius rex, Dictator Caesar,

Cains princeps, Domitius Nero, infausto^ (ut omnium patuit exitu] incepto.

Ed oggidi yive tuttora nei paesani dell'istmo una tradizione che sembra

esser 1' eco di quell' antica superstizione. Narra il Grimaud, che un gior-

no, mentr'egli stava sulla riya del mare col sig. de Deubnitz ingegnere,

per fare una livellazione
,

si accosto loro un contadino avvollo in un

rozzo mantello di pannolano , e con in 'mano un lungo bastone ricurvo

in cima. Si fermo e appoggiato il mento sulle due mani sorrette dal ba-

stone, stette alquanto a riguardare ; poi alzando la testa con aria saputa
disse all' ingegiiere : Mio nonno mori di 92 anni ed io sono gia TCC-

chio
; egli mi narrava che i Yeneziani aveano yolulo traforare 1'istmo.

Essi cominciarono dalla parte di Corinto, ma quando arriyarono alia roc-

cia
,

sotto i primi colpi essa stillo sangue. Atterriti
,

si volsero a Kala-

maki, e intrapresero i javori da quest' altra parte. Ma qui ancora la pie-

tradiede sangue. Da quel punto abbandonarono per sempre 1' impre-
sa. 11 buon yecchio non sapeva che la storia popolare da lui narrata

risaliya ad un'eta molto piu antica che non quella dei Yeneziani e del

suo nonno.

2. Nello scorso Aprile, il sig. Vincent, -uno dei piu dotti archeologi di

Parigi ,
lesse all'Accademia delle iscrizioni e belle lettere una Memoria

sopra la Balistica degli antichi
, frutto degli studii da lui intrapresi per

ordine dell' Imperatore. In questa importantissima Memoria 1'Autore

prende principalmente ad esaminare i Trattati sopra tale argomento
lasciatici da Erone Alessandro e Filone Bisantino, che tiorirono nel se-

condo secolo prima dell'era cristiana. Ed ecco il risultato delle sue ri-

cerche.

Le antiche macchine balistiche divideansi in due grandi categoric,

cioe in macchine eutitone, suQyT&v&i ed in macchine palintone TraXtvTavw.,

Molto si e disputato sopra questi due termini ;
ma il Vincent, fondandosi

1 Yecli il I)ialogo attribuito a Luciano.nepl rj

2 AIJ/.X
TS

^'.ap T&I^ TTpwTCi? a^a'Asvci,; r^? -pi; avc'[3Xu3, xat otao^at

jcat itS'toX* 7rc>^a ecavra^ro. XlPHILIN. LXIII. 16.
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.sopra il riscontro di varii Jesti che cita, e d'awiso che la voce eutitono

significasse il tiro a tendenza rettilinea, cioe quello che piu si accosta

alia linea orizzontale, e piu generalmente quello la cui direzione iniziale

#a coll'orizzonte un angolo minore di 45* : corrispondendo cosi a quel che

nelle nostre artiglierie chiamasi tiro .a lunga portata, com'e quelio degli

obici e dei cannoni, e specialmente il tiro a liyello ossia di punto in

bianco. Le macchine palintone al contrario eran quelle ii cui tiro avea

mna tendenza o direzione iniziale che facea coU'orizzonte un angolo inag-

giore di 45
;
di inodo che la traiettoria

, considerevolmente parabolica ,

allontanandosi nella sua prinia tratta sensibilmente dall'orizzonte, nella

:seconda tornava ad accostarglisi quasi con moto retrograde, come av-

Tiene appunto nel tiro in arcata dei nostri raortai a bomba.

Le macchine eutitonc aveano il nome speciale di catapult* *w*i\-w.

*e lanciavano principalmente dardi e proiettili acuti
,
talvoka eziandio

3*roiettili tondi o di forma qualsiasi. Allc palintone davasi il nome spe-

ciale di batiste, ( balistae ) ,
e adoperavansi principalmente a scagliare

<enonni masse che schiacciassero co! loro peso. I due noini nondimeno di

eatapulte edi baliste furono usati eziandio promiscuamente, in \arii tem-

pi, il primo dai Greci nei tempi piu ontichi
,

il secondo dai Roman! nei

tempi posteriori.

Le forme poi di queste macchine erano svariatissime. Tra esse la prin-

cipale, ed e Tunica di cui parlino Erone e Filone, puo paragonarsi ad

na balestra gigantesca ,
con questo divario pero, che la forza motrice,

invece di essere posta nell'elasticita delle braccia dell'arma, era prodotta
>dalla torsione di corde, fatte di nervi ossiano tendini stretti in fasci

,
co-

,ine le cordelle che servono a tendere la sega degl'intarsiatori : donde ap-

.^ellavansi macchine nevrotone. Siccomc pero queste macchine neyrotone

andavano troppo soggette alle funeste influenze delle intemperie atmo-

.^feriche, non tardarono gli antichi a far uso eziandio di macchine cal-

ootone /.oXxoTovoi ed aerotone asprcvci ,
nelle quali cioe 1' impulso era

dato dall'elasticita di lastre di bronzo o da quella dell'aria compressa ^
Filone ce ne da la descrizione

;
ed a proposito delle calcotone. entra in

*uriosissime spiegazioni sopra 1'arte di rendere il bronzo elastico, cio che

iaceasi battendolo per lungo tempo, a freddo, c moliemente sopra cilindri

di legno
2

;
e svolge sopra Telasticila delle lamine un'ampia teorica che

.non disdirebbe ad un Tratta to di Fisica niodcrnn, citando a confermarla

i'esempio delle spade celtiche ed iberichc. la fabbrica delle quali al suo

1 Notisi che il socondo elemento di queste voci nerroionc, calcolone, aerotone tratto da!

-gre.co TO'VO; non ha il medesimo significato che nelle duo precedent! eutitonc e palintone

ia queste due il rovs; signilica la tendenza del tiro e si riferisce alia traiettoria del proiet-

ile; laddove nelle tre altre significa la tcnsione dell'organo raotore della macchina.

2 Se a questo passo di Filone si fosse posto mente trent'anni fa, si sarehbero piu facil-

m?nte risolute le dispute, insorto allora fra gH eru'liti, sopra la fabhrica degli antichi cirubali

e dei tamtam.
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tempo era gia venuta in gran perfezione. Egli inoltre descrive una cata-

pulta polibola iwxP&s, ovyero come noi la chiameremmo oggidi una

catapulta revolver; la quale, appunto come i nostri revolvers, era fabbri-

<cata in modo che potea scagliare rapidamente 1'un dopo 1'altro molti

proiettili ,
che per moto di rotazione le venivano successivamente som-

ministrati da un serbatoio. Sicche anche in questo modernissimo perfe-

:zionamento delle armi da tiro, gli antichi giaci aveano antiyenuti.

Ma 1'oggetto, sopra cui il Vincent ha specialmcnte richiamato 1'atten-

zione dell'Accademia ,
e la ricostruzione di un'arma descritta da Erone

sotto il nome di chirobalista cioe balista a mano. Erone la descrisse, o

piuttosto descrisse yarie parti di essa
,
ma d'un modo si oscuro che, pri-

ma del Vincent, tutti i commentatori non si avyidero neppure, che quel-

le parti diverse fossero membri di un sol tutto, e le diedero per altret-

tante macchine distinte ;
anzi gli ultimi editori della Raccolta degli scrit-

tori greci di arte militare si astennero dall'inserire nella Collezione il te-

sto medesimo del Trattato della chirobalista
, contentandosi di dire che

era inintelligibile. Ora il Vincent, mediante uno studio profondo di questi

frammenti, agevolatogli innanzi mano. da un'accurata traduzione dei

Tratlati di Filone e di Erone sopra la Belopea ((fexwoua, fabbricazione di

dardi
)
e dagli indizii somministratigli dalle macchine belliche scolpite

sulla colonna Traiana
,
e giunto a ricomporre e a traslatare il testo del

Trattato della chirobalista
,
e ne trasse fuori un corpo di macchina com-

piuta ,
di cui esegul e raise sotto gli occhi dell'Accademia e dell'Impera-

tore i disegni. Egli sarebbe impossible dare qui, senza 1'aiuto di que-
sti disegni, un'idea compiuta della chirobalista. Ma ci basti dire che

ella puo paragonarsi ai nostri fucili, da baluardo, ovyero agli antichi ar-

chibugi, dei quali sembra sotto qualche rispetto essere stata 1'origine ;

che 1'organo motore e composto di molle di ferro o d' acciaio
, eppero la

macchina e siderotona mfap-rvw ;
che ella ayeya il tiro a livello ed il tiro

in arcata
, come 1' indica una fibbia a scala che manifestamente doyea

seryire ad alzare piif o meno la corda che daya 1' impulse al proiettile ,

cioe a yariare 1' altezza angolare del tiro
;

e che
, giudicando dalle sue

dimension!
,

si puo stimare a un mezzo metro la lunghezza dei proiettili

acuti che doyea lanciare orizzontalmente, e a cinque decagrammi e mez-

zo il peso delle palle o proietlili tondi che doyea scagliare a parabola.

Quanto alia portata del tiro
, questa dipendea dalla forza delle molle e

dal grado di tensione, sopra di cui non dando il testo spiegazioni suffi-

cienti, sarebbe temerario il definire nulla di preciso. Del rimanente, an-

che il Vincent dichiara
, terminando il suo ragguaglio ,

ch' egli non pre-
tende punto di ayer detto ogni cosa intorno alia chirobalista

,
contentan-

dosi di avere ricomposto il testo, di averlo tradotto, e di ayere rayyisato

una sola ed intera macchina
,
laddove i suoi antecessori ayeano creduto

yederne molte, senza potere tuttayia ipiegarne la natura.

Serie'V, vol. Ill, fasc. 298. 31 9 Agosto 1862
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STATI PONTIFICII. 1. Indirizzo del Palriarca di Gerusalemme al Sajito Padre

2. Danaro di S. Pietro, e doni spediti al Santo Padre daU'Armowa di To-
rino 3. Deputati mazzlniani e fnorusciti bandiscono per Roma la ribel-

lione e 1' assasshiio 4. Dichiarazioni del Generale Durando a Torino

sopra la Quistione Romana S, Disegpi del Garibaldi contro gli Statl

pontificii 6. Provvediiheiiti di difdsd dati dal Governo francese.

1. Pcrvengono d'ogui .parte al Santo Padre bellissime lettere del Vesco-

yi, i quali, o impediti dalla prepotenza de'Governi do^e sono poste le lo-

ro Diocesi, o trattcnuti da altri ostacoli, non poterono di presenza in Ro-

ma partecipare a quel mirabile conserto di Yoci, onde fu espresso nel di

Giuguo il yero suffragio universale dell' QrJbe caUolico per la sovrani-

ta temporale del Papa. Tutti, con parole di grandissinio ajTetto, dichia-

rano la loro piena adesione, e queila de'loro cleri e popoli, ai sentimenti

che vcnncro scolpiti con immortal i caratteri nel niemorando Indirizzo, .pel

quale taato si arrovellano i nemici della Santa .Sede ;
e tutti approvano

cio che questa approva ,
condanaano cio che da lei si condanna. Ora tra

codesti Indirizzi ci sembra di far nolare specialmente quello del Patriar-

ca di Gerusalemme, Monsig. Valerga ;
il quale, clopo quelle protestazionl

che leste abbiam detto, cosi discorre dei Cristjani d'0>riente.

Si, Padre Santo: poveri e quasi percluti fra la moltitudine .degli'in-

fedcli, pur non ostante i cattolici dell' Oriente non deplorano con minor

dolore degli altri loro fratelli il funcsto trayolgimento <f idee, oade yanna

pervertendosi tante menti ;
ne dettstano con minor ribrezzo le dottrine

corrompitrici di ogni ordine e di -ogni diritto umano e divino, che inou-
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dano la societa
;
ne sentoiio con minor forza il dovere e il bisogno di te-

nersi piu che mai fermamente appoggiati a quella pietra, sulla di cui so-

lidita e fondata la salvezza del mondo. Lungamente arnmaestrati alia

scuola dei patimenti e delle persecuzioni religiose, essi piu che ogni altro

sentono di quanto vantaggio e di quanta necessita sia per la Chiesa l'ave-

re un Pastore supremo, la cui indipendenza si trovi, anche nelle civili re-

lazioni, guarentita rimpetto ad ogni umano potere; e con quanto mirabjle

provvidenza sia stato da Dio formato e mantenuto per tanti secoli il.prin-

oipato civile dei Sommi Pontefici. Ne in cio e unanime il pensare dei cat-

tolici soltanto, ma la luce di questa verita coraincia a rischiarare eziandio

le menti dei popoli, separati miseramente dal centre della cattolica unita,

li sospinge a distaccarsi dai falsi pastori, i quali non appena separavan-
si eglino stessi dal ceppo vitale, disconoscendo 1'autorita della Sede Apo-

stolica, che divenivano ludibrio delle dominazioni terrene, e schiavi del

piu barbaro despotismo. Gli stessi seguaci fanatic! dell'arabo pseudo-pro-
feta si mostranoper questo lato piu sapienti di molti sconsigliati cristiaai

;

e il vostro figlio ebbe ad udirne non pocjii, tra i ragguardevoli persoHag-

gi pubblici, e privati meravigliarsi altamente della follia di coloro, i quali

coll attentare alia indipendenza del Sommo Pastore non fanno che fab-

bricare a se medesimi un avvenire di servitu
;
e piu ancora stupire della

cecita di quci regnanli, cui la sffenata ambizionc trascina a conculcare

ogni fede, ogni ordine ed ogni dirjtto, senza avyedersi che '\afrno essi

cosi preparando la dissoluzione della societa dietro la royina dei loro tro-

ni. Cosi quel Dio, di cui siete Vicario quaggiu in terra, non lascia di con-

solare il vostro cuore in mezzo alle pcne onde lo amareggia il delirio di

una parte dei vostri figli; e mentre i forsennati si argdmcntano di far va-

cillare colle persecuzioni, con le calunnie e con la minaccia di scismi, la

costanza del vostro petto, la divina sapienza li confonde, provando con

sempre nuovi esempi, che la Chiesa fondata sopra di Pietro vincit cum 1ae~

ditur, intelligit cum arguitur, obtinet cum desentur.

2. II Danaro di san Pietro
,

di cui abbiamo distesamente ragionato

altravolta (SerielV ,
vol. XII, pag. 429eseg.} ilcarattere, la conve-

nienza
,
lo scopo ,

i risultati
,
benche pel suo prodotto materiale sia ben

lontano daH'adeguare i present! bisogni della Santa Sede, tuttavia ,
come

significazione di amore e fedelta al principato civile del Vicario di Gesu

Cristo , continua ad essere una delle piu splendide dimostrazioni del

mondo cattolico
,
ed una delle piu nobili proteste cofltro la nequizia dei

ladroni che, dopo rubate le province, si adoperano ad usurpare eziandio

Ja capitale dei dominii di Santa Chiesa. Intarno a che leggesi nel Gior-

nakdi Roma di Venerdi 1. di Agosto, nel qual giorno la Ghiesa celebra

la commemorazione di san Pietro liberate per opera Angelica dai vincoli

d'Erode, il seguente articolo. **-. ^
L'Armonia di Torino, nel numcro pubblicato Domenica 20, dell' era

trascorso mese
,
annunziava farebbe al Santo Padre 1'invio del denaro e
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degli oggetti preziosi che negli ultimi due mesi avea conlinuato a racco-

gliere da tutta Italia ,
e nell' altro numero della successive Domenica in-

formava i suoi lettori che la spedizione era incamrninata alia volta dei-

1'eterna citta. I denari e gli oggetti sono all'alta e gloriosa destinazione

pervenuti. I prirai ascendono alia somma di scudi romani ventimila cento-

sessantasei ; gli altri sono contenuti in due cassette per materia e per la-

voro nobilissirac.

II Santo Padre ha sempre accolto con gioia riconoscente cotali testi-

monianze, che 1'afietto e la devozione raandano a deporre all'Augusto suo

Trono, allo scopo tanto di lenire 1'amarezza con che un'empia rivoluzione,

sfrontata nel perseguitare la Chiesa e manomettere i suoi diritti sacro-

santi, ne esulcera.il cuore
, quanto di rilevare in partele gravi strettezze

in che lo hanno posto le spogliazioni sacrileghe, consummate a danno del

Patrimonio della Sede Apostolica. Ma e cresciuta la gioia della Santita

Sua in vedere nelle Offerte
,

arrivate teste
, aggiunti altri segni di reli-

giosa dimostrazione. Una parte di quel peculio e per YObolo di S. Pietro;

ma.l'altra e stata mandata collp espresso intendimento di fornire alia

Santita Sua mezzi piu copiosi, onde provvedere ai bisogni dell'Oriente ,

che in piu punti sospira all' unita della Chiesa Cattolica, Apostolica, Ro-

mana. E mentre una delle ricordate cassette contiene i gioielli destinati

a crescere la ricchezza
, gia tanto cospicua ,

della pubblica Esposizione

delle Offerte cattoliche
,
che ora vedesi in Campidoglio ;

1' altra chiude

migliaia di Biglietti di Visita, mandati a Sua Beatitudine dagl' Italiani r

che, proibiti di venire ad assistere alia memoranda solennita della Cano-

nizzazione
, seguita nel passato giugno ,

si proposero con quell' alto di

aderire a quanto si opero in Roma da coloro, che furono fortunati di po-

tervi intervenire.

Questi fatti, ai quali partecipano le province tutte d' Italia ,
ove la

iniquita trionfa, la Religione e offesa, i suoi ministri perseguitati ,
e 1' o-

nesta oppressa, debbono di per se stessi avere, e 1'avranno senza meno,
un'alta signiticazione agli occhi dei fedcli del mondo intiero. La quale
crescera a dismisura ove si porti la considerazione sulle parole di caldo

affetto e di profonda riverenza al Pontefice Sommo, che accompagnano

quelle dimostrazioni, e si ponga mente ai forti propositi cui diedero luo-

go, ed alia fiducia illimitata nella Misericordia Divina che anima e sor-

regge la cristiana speranza ,
e promuove la carila. II che mostra come i

principii religiosi conservano profonde radiciinquesta bella e sfortunata

Penisola
;
e da prova che 1' audacia di coloro

, che tanto iieramente la

travagliano e opprimono, non varra a schiantarli. E ben fecero i dotti ed

instancabili Compilatori della benemerita Armenia a dar saggio ,
in am-

bedue i ricordati numeri, di quei nobili ed altissimi sentimenti. II Santo

Padre li ebbe accolti e benedetti, insieme a coloro tutti che li sentono neS

cuore % professano nelle opere.
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3. Le stupendc dimostrazioni di fedelta c d'amore, con cui il popolo

romano, alia piena luce del sole ed al cospetto di molte migliaia di stra-

nieri, venne da ollre a due anni, ma piu accesamente daH'Aprile
al Giugno

del presente, manifeslando i sentimenti ond'e animato verso il suo Ponte-

lice e Re, furono ancor esse im argomento di quella mirabile provvidenza,
onde il Signore Iddio vuole preparare al tribolato suo Vicario in terra

uno splendido e compiuto trionfo. E di vero per quelle fu niessa in evi-

denza la perfidia di certi politicastri settarii, che nei loro dispacci diplo-

matic! e nelle loro arringhe parlamentari non ritinivano di compiangere
le miserie del popolo romano, e di esagerare le smanie con cui lo dicevano

pronto ad ogni eslremo per sottrarsi dalla suggezitne del Papa. Ma esse

ottennero inoltre un risultato piu cospicuo ;
e fu quello di costringere i

mestatori stranieri a confessare altamente ,
che i Romani del 1862 non

sono quali essi If vorrebbero, o piuttosto sono tutt'aH'opposto di quel che

essi vorrebbero. Di che si ha una.prova amplissima nei discorsi recitati

al Parlamento di Torino, dal Petruccelli e dal Mordini ,
nelle tornate del

20 edel 27 Luglio.

II primo di questi demagoghi , dopo aver disfogato la sua bile contro

la politica di Napoleone III ,
e dimostrato che era da preferire, sotto

qualche rispetlo, 1' alleanza austriaca alia francese, si scateno in ingiurie

contro il popolo romano, perche non era capace di armarsi e insorgere e

far man bassa sopra il Governo ed i suoi difensori
,
e scannare preti e

prelati. II secondo poi , appellando solennemente al suo mandate nazfo-

nale, disse : La rivoluzione italiana vuole arrivare al proprio compi-
mento

; ejla ha domandato e domanda di essere capitanata dal Gover-

no . E minaccio sventure e tragedie se il Governo non si risolvesse a

tanto. Disarninato quindi il contegno del Governo francese, e chiaritolo

avverso alia effettuazione dei disegni sopra Roma: Una nuova politica,

disse, si deve inaugurare oggi in Italia ed in Roma
,
la quale ponga Na-

poleone III nella necessita morale di richiamare le sue truppe da Ro-

ma. Voltosi quindi ai Romani , ed esortatili a non venire al cozzo con-

tro i francesi, li invito ad insorgere : Ricordatevi che il Papa ,
mentre

e il vostro tiranno, e il piu liero nemico nostro ... Quindi dico : fate

ormai il dover vostro e fatelo presto. Tutta la nazione sara con voi. Co-

me corremmo nei 1848 a Mila.no, a Yenezia, a Roma, e nei 1860 in Si-

cilia, correremo oggi nuovamente a Roma. Applausi frenelici dalle

gallerie salutarono questi eccitamenti alia ribellione, e null'altro manco

a quella scena, se non la proposla che il Parlamento decretasse il nume-

ro dei sicarii da spedire e la quantita dei pugnali onde armarli
,
e il de-

naro da gettar loro a stipendio.

Come se cio non bastasse, uno scritto furibondo, compilato da alcuni

fuorusciti romani
,
fu messo a stampa anche nei diarii ministerial!

,
e

sparso da per tutto. In esso si bandisce 1' insurreziene in Roma
,

si pro-

mettono aiuti
,

si disegna il come effettuarla , rispettando cioe i francesi
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lino a laseiarsi da essi uccidere auziche voltar contr'essi le arrai a pura

difesa, ma trucidando a furore le milizte del Papa. II Diritto, dopa aver

riferito questo proclama nel N, 205, torao nei mimed 208 e 209 a riba-

dire la teoricat ed a svolgere partitameate la pratica di tale insurre-

zione, come fece il Nomade riel N. 172, e la Nazione di Firenze nel

N. 210. Giovera pertanto che sj sappia qvial era il disegno piii ardeate-

mente promosso dai caporali de' Mazziniani, e qua! fosse la parte da essi

tolta a rappreseutare nella coramedia, da cui.dovea Napoleone HI essere

posto nella necessita morale di richiamare le sue truppe da Roma. Ora

sembra certo che tali fossero i divisamenti di costoro, quali in stistanza

sono anchc indicati in na lettera scritta di Sicilia al Santo Padra, e pub-
blicata sul Giornale di Roma de! 5 Agosto

'

;
cioe muovere in gran nu--

mero contro le frontiere del piccolo Stato che rimanc al Santo Padre
;
av-

TeaeLidosi nclle milizie francesi, abbassare le armi, acclamarea Napoleo-
ne HL al Papa non fic, e procedere avanti : potrebbero mai i francesi usar

ia forza contro inermi? Che se s'imbattessero in truppe pontilicie, tentar

di sedurle, o. dove cio non riuscisse, schiacciarle a furore. Cosi yenirsi

stringendo intorno a Roma, dove intanto i loro complici, venuti percio

alia spicciolata di fuori, avrebbero allestito il rimanente; cioe una dimo-

strazione pac-ifica, colle grida di viva il Papa non Re e viva Vittorio

Emmanuele. che servissero d' avviamento ad un Governo provvisorio .

al plebiscite, alia restituzione di Roma all'Italia. II quale disegno pare

die venisse in fayore presso i rivoluzionarii, dopo aver letto, nei dispac-

ci di Lord Cowley, (V. questo vol. a pag. 382) il piii die si potessepre-

tendere, dover essere che Roma fosse restituita ai Romani. E i Romani

sarebbero stati rappresentati dal fiore di tu-tti i settarii d'ltalia, diretti dal

Garibaldi e dai Rattazzi.

\ Ecco quanto ivi si legge, sotto il titolo di Partc nv<n iifftcictlc.
* I divers! giornali iiou

cossano d'intrattonersi dei progotti, die ditono format! dai rivoluzionari Italian!, in ordine ai

rcclutamenti Garibalclini ed alle mire cui tondeno. Gli attentaii, che si annunziavano orditiri-

spetto a Roma, veggon&i oonformati da una lettera che, dalla Sicilia, venne diretta al Santo Pa-

dre, e della quale giova qui riprodurre il tenore :

Beatissimo Padre. In figlio devoto del!a Santa Sede si pi?rmette umiliare ai piedi di V. S.

come gia qui ia Sicilia sia preparata la spedizione contro gli Stati Romani, sotto il comando di

Garibaldi. La flotta italiana ha sbarcato in queste contrade cinque mila italiani per unirsi ai ga-

ribaldini di Sicilia- E da tutti i liberali si addita il piano seguente: s'inoltreranno quest! volon-

tari negli Stati di Vostra Santitu, eccitando dvunque la rivoluzione fino alle porte di Roma. Al-

lora il comitato occulto di Roma (che forse ci sara) provochera un'interna sommossa popolare:

si formera la dittatnra; plebiscite, annessione. Ma che fara la truppa. francese?... Si rorra for-

se metier in effetto quel fauioso piuno concepito da chi leo si conesce?... Checohe sia per av-

veiiire, aoi
;
Beatissimo Padre, preghiamo continuamente Iddio 1

affiache, in quesli frangenti, vo

glia comunicarle quei lumi e quelle ispirazioni che possano abbisognarle Non occorre assi-

curare la Vostra SSiaa Persona, che la maggioranza del nostro popolo }
sinceramente cattolico.

piange o geaie sopra le aognstie di Vostra Santita, ma sotto I'oppressioue della tirannia piange

e gme nel silenzio. Io imploro la hencdjzione .della Saotitk Ve*tra,. nel baciarle i SSmi Piedi

lui diciiiaro u
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Egli e dunque manifesto, die i sopraccio della rivoluzione uon hanno

fiducia di veder i Roman! ribellarsi spontaneamente al proprio legiuimo
Sovraiio

; posciache a tale scopo si usano gli stimoli di contumelie e d'im-

properii, le promesse di aiuti, e le assicurazioni ufficiose ed ufficiali che,

se una rivolta scoppiasse qui ,
il grido di dolore sarebbe udito a Torino,

e di la si manderehbero soldati e scherani a rinnovare I'assa&sink) per-

petrato a Napoli nel 1860. Ed e pur manifesto quanta ragione s'av^eero

i difensori della Santa Sede, recando all' opera di sommovitori straniori i

torbidi, che la mala fede sola pud ogginiai attribute a dlfetti e vizi del

Goyerno Pontificio.

Queste cose abbiamo qui accennate, affinche s'inlenda Ja ragione

di.quel che dovremo qui appresso narrare, dei provvedimeuti presi a

difesa di Roma e delle poche province rimaste in possesso del Santo

Padre.

4. Non e da tacere per altro ehe il Generate Durando
,
Miuistro per

gli affari esterni
,
nel rispondere al Petruccelli

,
mostro di riprovare co-

desti spedienti politici ;
anzi ne tolse occasione di respingere ancora I' u-

so della agitazione religio&a, ossia della scisma
,
come avea proposto un

a^lLro di quegli onorevoli. Ecco le sue parole tratte dagli Atti ufficiali del-

le Camere, n. 774 pag. 3000. lo confesso francamente, o signori, che,

a parte auche 1' iasuperabile ostacolo del piirao articolo dello Statuto, a

pai'te anche quello, che puo esservi di misterioso nelle coscienze di aoi

tutti a questo riguardo ,
io vi dico

,
o signori ,

che mai non consiglierei ,

non dico la Corona, perche non ue e il caso, ma il paese, a lasciarsi >tra-

scinare su questayia piena di triboli. Io sono ayvezzo dalla miagioven-
ta a viyere fra le perturLazioni civili ,

i'ra le rivoluzioni e le controrivo-

luzioni
,
e tante ? che quasi ne" ho perduta la memoria. Sono in certo mo-

do, diro, corazzato cootro le perturbaziooi civili; ma infacoia alle ayita-

zioni religiose io mi sento compreso da un imlefinibile terrore. Io non so

dove fmiscano le agitazioni religiose, mentre delle rivoluzioni, delle per-

turbazion-i civili ue vedo piu o meno esattamente il fine. Io assolutainen-

te dunque respingo que&la via. Sta bene: ma non la respingono i suoi

colleghi che, a prezzo di denaro
,
smunto dalle vene de' popoli traditi,

yanno coniprando preti apostati e banditori di scisma, e ne sostentano

i diarii , e ne incoraggiscono la resistenza contro i Vescovi, lo scan-

dalo pubblico della vita scostuniata
,
e le profanazioni sacrileghe delle

concioni tribunizie recitate dai pergami e dagli altari.
,

,-

1t^

5. Mentre dalla tribuna parlamentare si bandivano
, pea* bocca del

Mordini, i vesperi da farsi in Roma, come il Garibaldi li proclamava
dalla Sicilia, e si diffondevano a tal fine, per le stampe, sanguinarie istiga-

zioni di fuorusciti senza onore e senza coscienza
; d'pgni parte d! Italia

traevano verso Napoli e Palermo frotte di giovani e yenturrevj> assol-

dati per una misteriosa spedizione ,
a sussidio della quale giungeyano

da Londra al Garibaldi circa tre milioni di franchi
,

e s' imbarcayano ar-
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mi c munizioni. Le voci piu accreditate, che correvano sui giornali ,
era-

no d' accordo in prognosticare una imminente calata di volontarii ita-

liani sulle spiagge degli Stati Pontificii
, e la Patrie di Parigi ne diede

1' annunzio come di cosa certa. La Gazzetta ufficiah di Torino smenti

nei termini piu assoluti codeste dice'rie; il-che, atlesa la veracita con-

sueta delle dichiarazioni ufticiali di quel governo, fece che si guardas-
se come indubitato, cio che prima leneasi per prohabile. E leconghietture

si avvaloravano per le frenetiche declamazioni, con cui il Garibaldi in Si-

cilia continuaya a far solenni giuramenti di yolere o Roma o morte. Ma il

meglio si fu che la Patrie, punta sul vivo dalla mentita ufficiale di Tori-

no
, stampo alii 26 Luglio queste parole : Abbiamo detto che Garibaldi

avea risoluto di operare uno sbarco
,

il che non significa che la cosa fos-

se fatta. Quanto poi ai disegni del Garibaldi e cosi difficile negarli ,
che

il Gabinetto di Torino ha creduto doverne dare avviso al Governo fran-

cese; e per effetto di questa comunicazione sono stati spediti vascelli nel-

le acquc romane
,

sotto il comando del capitano Pothuau
,
allo scopo di

prevenire qualsiasi tentative da parte del partito d' azione. Cosi, men-
tre ufticialmente si affermava in pubblico, che le dicerie d'una invasione

mazziniana sul pontificio non aveano fondamento di sorta, veduto che la

faccenda voltava male, e che a Parigi si aggrottavano le ciglia, si passa-
va ad altra scena di commedia; e, rinnegando ogni complicita di quei di-

segni, si avvisava al tempo stesso il Governo francese, che gia gia incalza-

va il pericolo di vederli eifettuati. E di fatto i diarii francesi e belgi, sti-

pendiati dal Gabinetto di Torino, gli accattano merito appunto da questa
sua sollecitudine in attraversarsi a tale impresa.

6. Checche sia di cio
, egli e chiaro che il Governo francese doyette

ayer forti ragioni d'essere preoccupato di codesti disegni, posciachenon
si tenne pago, come nel 1860, a spedire un dispaccio per dire che si op-

porrebbe en antagoniste ;
ma fece senza indugio partire da Tolone due

fregate a yapore, il Descartes ed il Corner
,
e quattro Avvisi a yapore, il

Gre'geois, 51 Brandon
,

il Castor ed il Rodeur
, ponendo questa piccola

squadra sotto il comando d' un Capitano di vascello
,
con ordine di yi-

gilare rigorosamente le coste da Terracina al confine toscano. Oltre di

cio le truppe francesi
,
che erano sparpagliate sulle frontiere del Napoli-

tano, c di Toscana, abbandonarono le terre e le cilta minori, e si ranno-

darono a Yelletri, a Terracina ed a Yiterbo; mentre, d' altra parte, rin-

forzarono il presidio di Civitavecchia e si stesero con buona guardia fino

a Corneto. Che tali provvedimenti siansi dati dal Governo francese col

solo intento di aggiungnere una scena alia commedia d'antagonismo, che

si recitava dal Rattazzi verso il Garibaldi, e cosa da non potersi suppor-

re. Ad ogni modo non si tardera gran fatto a vectere il risultato di code-

ste macchinazioni evidentemente ordinate a creare, in verita o in appa-

renza, uno stato di cose
,
che porga , per Napoleone III

,
un pretesto da

dirlo posto nella necessita morale di abbandonare Roma alia riyoluzione.
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REGNO DELEE DIE SICILIE 1. Opposizione alle tasse di Regisiro e Bollo

2. Cifre ufliciali degli aumenti cii quesle tasse 3. Peregrinazioni efilip-

piche del Garibaldi
; giuramento e scena sacrilega a Marsala 4. La ri-

bellione predicata agli Slavi ed alle doune romane o. Dimissione del

Prefetto Pallavicino
; dimostrazioni conlro il Governo 6. Arrive di

truppe a Palermo col miovo Prefetto
,
Generale Cugia 7. L' armata di

mare va'da Napoli a Palermo; urto fral'7/afta ed il Vittorio Emmanuels.
8. Molls del parlito d' azione smettono le armi; il Garibaldi persiste.

1. L' opposizione al pagamento delle nuove tasse di Registro e Bollo

veniva crescendo nel Regno a mano a mano che se ne scopriva 1' enor-

me gravezza. Oltre alle pubbliche resistenze fatte da' Curiali ne' Tribu-

nali
,

si manifestarono i malumori con petizioni inviate al Parlamento
, e

con fulminant! intimazioni spedite a' Deputati napoletani ,
che vedessero

di far mutare quella legge oppressiva ,
o darebbero ragione del modo

con cui sostenevano i diritti del popolo. Parecchi di questi Deputati stu-

diarono i rnezzi da ottenere questo intento
,
e tra gli altri fu dal Raeli

proposto uno schema di legge per cui, con nuova legge si estendessero le

senteme
,
cosi che invece di parecchie si dovesse pagare una sola tassa,

ed intanto si diminuisse, almeno per qualche tempo, la tariffa per gli abi-

tanti delle province napoletane, attese le condizioni speciali in cui versa-

no e le molte altre gravezze cui devono gia soltostare
, e che ivi riesco-

no importabili.

La cosa die luogo ad accese discussioni nel Parlamento. Si rimprove-
rava al Ministero, che non avesse tenuto conto del voto emesso dalla Ca-

mera
, perche allestisse quanto prima una legge di perequazione delle

imposte; secondo lo spirito del qual voto, diceano gli opponent! ,
dovea

il Ministero differire 1'attuazione della legge di tassa per Registro e Bollo

a carico di popolazioni gia tanto vessate ed immiserile. Ma il Ministero

replicava, che, stando tra un voto, che tutt'al piu signified desiderio, ed

una legge sancita dal Parlamento con obbligo di applicarla pel 1. di Lu-

glio, e^li non avea libera la scelta
;
che per altra parte il Governo sca-

drebbe d'autorita se
,

attese le ripugnanze palesate con tumulti
,

si rivo-

casse una legge, con odioso privilegio in favore dei Napoli tani, lascian-

done gravati i popoli delle altre province annesse. Furono presentate

\ariemodificazioni; queste rimandate alia Commissione
,
e la decisione

rimase sospesa. Intanto i Napolitani deono pagare.
2. Ma perche si vegga quanto sia enorme 1'aume'nto di contribuzioni

da cui sono -fiscaleggiati gli Stati gia annessi al Piembnte, anche pel

solo capo di Registro e Bollo, recheremo qui le parole e le cifre recjtate

dal deputato Mancini nella tornata del 21 Luglio. ( Atti ufficiali N. 782,

pag. 3031 ). Quanto alia tassa di registro, le antiche province, che

prima la pagavano in 14,825,000 lire, veggonsi lievemente sgravate ed

obbligate al pagamento di 12,900,000 lire, con giustissima ragione, dap-

poiche esse avevano sopportata una soverchia gravezza negli anni ante-
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riori. Nefla Lombardia la tassa produceya 5,388,000; fu calcola'to che la

niravn legge producesse 1'aumento di piu di due milioni e mezzo, e cosi

un anmento superiore alia meta dell' imposta anteriore. In Toscana da

circa due milioni presumevasi che si elevasse a 5,16^0,000, conaumento

di poco piu considerevole che nella Lombardia. Nelle province Parmensi

produceva lire 756,000 ;
si calcolo che ne venissero aggiunte -702'mila

;

]' imposta fu dunque quasi raddoppiata. Nelle province Modenesi il pro-

dotto era di lire 500,000; si calcolo I'aggiunzione di 1,230,000; dunque
1' imposta fu quasi triplicata. Nelle Romagne era di lire 1,128,961$ $e

ne aggiunse 1,881,039; quindi 1' imposta fu piu che raddoppiata. Nelle

Marche e nelFUmbria produceva lire 1,345,700; la nuova legge aggiun-

geva ancora 2,667,300 ;
anche in queste province pertanto 1'imposta del

rcgistro e da considerarsi triplicata

Ora permettetemi di fare il confronto degli effetti prodotti dalla nuo-

va legge di registro in tutte le altre province d' Italia, con quetli che non

si e dubitato d'introdurre nelle sole province napoletane e siciliane.

Napoli e Sicilia in virtii delle leggi anteriori pagavano per tasse di

rcgistro lire 3,472,750. Qual e I'introito presunlo dalla esecuzione della

nuova legge? Signori ,
ho. ribrezzo a pronunciare la cifra

,
non meno di

lire 25, 800,000 ! Si domanda dunque d'un soi tratto, a que' soli paesi, otto

volte di piu delle tasse pree?istenti ,
e cio da un giorno all'altro, imme-

diatamente, seuza neanco un periodo di transizione intermedio, in cui le

popolazioni si possano abituare a gravezze di cui non avevano, nonche

1'abitMdine, il sospetto.

Le stcsse osservazioni si applicano alia tassa del bollo, rispetto alia

qualc il medcsimo specchio ci avvcrte che, menlre nelle altre province
non si giunge al piu che a triplicare la tassa anteriore, nelle sole pro-

vince napoletane e siciliane la lassa precedente, di circa due milioni, viene

ad. essere elevata a dieci milioni, e percio viene ad essere d'un sol tratto

quinUiplicata ! !

Ed in breve, mentre nelle province napolitane e siciliane per leleggi

anteriori non si pagavano che circa cinque milioni per tassa di registro

e di boHo, oggi le tasse med,esime iraposte colle nuove leggi toccano (in-

credible a dirsi) i trentasei milioni!!

3. La Stampa, giornale di Torino, che ha larga patente di liberale, pub-
blico una sua corrispondenza da Palermo, nella quale descritta 1'anarchia

ivi dominante,- si legge, tra le altre, questa preziosa confessione. Lo

statp attualc dr Palermo e il piu deplorabile. Non vi sono.piu autorita,

non v'e piu Guardia nazionale, non vi e piu Questura, tutto fa la gente
di piazza... Sono in apparenza vietati gli arruolamenti, mentre sfaccia-

tamente si arruola in tutti i punti, e si parla di compagnie, battaglioni,

reggimenti. Onde si vede come il Pallavicino facesse osservare il pre-

scritto pel bando da noi recato nel precedente quaderno. II Garibaldi

proseguiva 1' opera cominciata di formarsi un esercito di camicie rosse,
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ed il Pallavicino, conscio profaabilmente della commedia architcttata dal

Rattazzi, piegayasi ad un simulacro di opposizione ufficiale a tal impre-

sa, nel tempo stesso in cui yalidamente vi contribuiva. Yedremo poi a che

lertnine riuscissero queste scene.

11 Garibaldi non perdeva tempo, e con istancabile -solerzia yeniva ef-

fettuando 1' altra parte del programma per cui egli era in Sicilia, di sol-

levare cioe quelle popolazioni, visitandole ad una ad una, e dappertutto

recitando discorsi da energumeno pel riscatto di Venezia, e predieandola
crociata per la redenzione di Roma, e scaldando quelle teste si intiamma-

bili, per modo da rendere probabile un yaslo incendio setlario ; onde ri-

sultasse la neces&itd morale in cui voleasi messo 1'Imperatore dei france-

si, di disfare cioe egli stesso 1' opera sua, o di recarla a compimento col

richiamare da Rorna i suoi soldati. Ed e probabile che in far cid Garibal-

di seguisse il pendio della sua indole
;
ma a Torino, dove tatto si era

prev.eduto, si pensava a cavai ne proiitto, o per la gloria di reprimere

poi quegli eccessi quando ayessero dato il loro frutto, o di vaiersene di-

.rettamente se gli avyeniaienti il comportassero. Ringagliardito dai volpe-

sco contegno di Torino, il Garibaldi ando a Marsala, e quiyi, circondato

dal numeroso suo salellizio, pose il colmo alle sue strayaganze, recitando

un discorso tale, che Iq
stessx) Diritto non ebbe caore di ristamparlo nel

n. 206, altrimenti che inframn>ezzandolo di prudenti puntini . Ognu-
no intende che i puntini teneano il luogo di atrocissime ingiuric a Napo-
leone HI.

L'Opinione di Torino ael N. 204 pubblico d'aver ancor-essa rieeyuto

vm grande foglio, stampato a Marsala nella tipogratia di Filippo De Dia,

in data 21 Luglio -1862, colla firma: // Sindaco Artf&nio Sarzana; il

quale suggellaya ufficialmente rautenticita del discorso cosi ptrbblicato :

Di che 1' Opinions scrive queste parole. Egli ,
il Garibaldi

, proferiva

uno di quei discorsi accesi e violenti contro 1' Imperatore dei Francesi,

che piu non potrebbesi dire. Non v'ha aggettivo odioso e obbrobrioso

ch'egli abbia risparmiato. Noi ristamperemmo volentieri questo discorso,

per mostrare a quali eccessi possa esser trascinato un uomo, che non ri-

conosce alcuna autorita ne alciin freno leyalc, se cio che e lecito a

Marsala fosse, sotto questo Ministero, lecito pure a Torino. Ecco a

quali campioni si yorrebbe, da eerti spasimati e diyotissimi fig^iuoli di

Santa Cbiesa, affidare la guardia e la tutela della persona del Papa r degli

interessi religiosi, della Capitale del mondo cattolico !

Ma oltre alle rabbiose contumelic contro Napoleone 111
, qul discorso

era intessuto di giuramentj frenetici per la conqiii&ta di Roma , a ,'qua-

lunque costo, ripetendo ad ogni perioduccio : Roma e nostra; o Roma o

morte. Eccone del resto un saggio, che puo dar qualche idea del rima-

nente. S\
,
Roma o morte!!! (yoci: Roma o morte}. Questa e una pa-

rola che pesera sulla bilancia della diplomazia, piu che le preghiere. Sia-

mo stufi di pregare. 11 padrone della Francia e quattordici anni che ci
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porta a bada , e quattordici anni di menzogne, di spergiuri e di infamie,

e quattordici anni di raggiri politici ,
ci hanno stufati abbastanza Ya-

dano via, si vadano via, tutte le proteste, le aristocrazie e le preghiere
il nostro, o bastonate. (Voci frenetiche: si, bastonate!!) Napoleone

sappia una volta ,' e per sempre, che Roma e Venezia son noslre, nostri

sono i fratelli di Roma e Venezia. Niuno T'inganni con dirvi che dobbia-

rao gratitudine al dominatore della Francia
;
la dobbiamo bensi al popolo

francese. Si, il popolo francese e con noi, ed e nostro fratello, pero geme
schiavo sotto un despotismo ed anela la liberta.

Napoleone e un .... un .... un Egli non fece la guerra del

1859 per 1' Italia
,
ma lavoro per se stesso. Noi gli demmo il nostro san-

gue nella guerra della Crimea
, gli pagammo 60 milioni , gli demmo in

gola Savoia e Nizza, e voleva altro
;
lo so io ! Egli ha lavorato per in-

grandire la sua famiglia ;
ha pronto un principino per Roma, un signori-

no per Napoli ,
e cosi via via. Lo so io! Egli ci voleva sudditi. Nemico

dell' Italia ha mantcnuti il brigantaggio a danno delle province di Napo-
li

,
con scandalo di Europa ,

credendo cosi snervare 1'unione di 25 mi-

lioni di italiani 1 ! Non abbiamo bisogno di preghiere, il popolo francese

e con noi. Napoleone fuori... fuori !!! (Fuori, fuori) Roma e nostra. (Nostra,

noslra) . Che Saturnali abbominevoli ! A compimento di tal scena, de-

gna dci bei giorni del 1793, nella piu bella delle chiese di Marsala 1'a-

postata Pantaleo profano i santi Misteri col celebrare la Messa; dopo la

quale si provo a vincere 1' eloquenza del Garibaldi nello sfuriare per
Roma e Yenezia; quindi invito \' eroe Q tutta la sua comitiva a levau

il braccio e slender la mano all'altare, e rinnovare il giuramento: Ro-

ma o morte. E il tuono
,
dice il Popolo d'Italia, "echeggio per le volte

del tenipio ;
e la mano di Menotti , quelle del Municipio, quelle di tutto

un popolo si distesero come la mano di Garibaldi. Roma o morte, mille

voci giurarono.

i. Accenncremo ancora a due altri saggi oratorii del Garibaldi
,
che

furono un indirizzo ai popoli Slavi
,
ed una lettera alle donne romane :

i quali documenti assai curiosi vennero anche riferiti dall' Osservatore

Romano del 1." Agosto. Nell' indirizzo si avvertono gh Slavi che /' ora

dei popoli sta per suonare
;
che e tempo per gli Slavi di stringersi in un

popolo solo, senza fidarsi della diplomazia. Si offre loro 1' amicizia dell'I-

talia, si propone 1'esempio della Serbia e del Montenegro , e si giura di

combatlerc coi nuovi amici tino allo sterminio della Casa degliHabsburg,
lino al ricacciare ne' suoi deserti I'.OUomario, lino a disfarsi di tutti i ti-

ranni. E cosa di stile eroico
,

e pue guardarsi come un biglietto di rin-

graziamento mandato ai Sovrani pel riconoscimento dell'Italia.

Piu degna di lui e la lettera scritta ad alcune male femmine di Roma ,

che con istile da pettegole, confessando d' essere poche infelici donne ro-

mane, gli aveano mandata un indirizzo d' invito a Roma ;
se pur e Yero

che da femmine romane fosse scritte tal lettera, e non inventata a Paler-
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mo. II Garibaldi nella sua risposta alterna le piu empie espressioni da

settario fanatico con le piu tragiche frasi che si possano racimolare nei

libretti dell'Opera. E cosa da matto, ma da matto indiavolato.

5. Le esorbitanze di Marsala aveano condotto le cose a un punto piu
che bastevole per offerire

,
a chi ne avesse desiderio

,
il pretesto della

necessitd morale di cambiar sistema
;
ma non tornava a conto lasciare

che altri eccessi intricassero di piu la matassa. Percio il Prefetto Palla-

vicino, che palesemente vi avea dato mano, e sopra cui ricadeva la col-

pa degli oltraggi scarayentati contro Napoleone III, fu richiesto di dare le

sue dimissioni. Egli le diede, e si accomiato dai Palermitani con un ban-

do, in cui ricalco il programma Garibaldesco
,
e rinnovo il giuramento:

o Roma o Morte. Poi regalo d'un lauto banchetto il Garibaldi
,
che tra i

vapori del vino si senti ispirato a recitare un ditirambo anche piu infocato

che 1'altro di Marsala. Quindi si rallegro di alcune fragorose dimostrazioni

della plebe di Palermo che gridava : Viva Garibaldi , viva Pallavicino
,

abbasso il Governo; ed assaporato questo ultimo trionfo, il sig. Marchese

fxiorgio Pallavicino disse un vale alia Sicilia e si parti il 2 di Agosto.

6. Appena il Pallavicino ebbe rassegnato i suoi poteri, un De Ferrari

ntro in Palermo con titolo di Reggente per quella Prefettura, e secon-

dando mirabilmente i disegni del Rattazzi, esordi con un bando sfolgo-

rante, che dicea cosi. Cittadini. Da qualche tempo 1'Isola e in fermen-

io. Fautori di partiti sparsero voce, che esso non disapprovasse i fatti che

seguivano. Invece la sola legalita, unica norma dei governi liberi, im-

pedi di opporvisi colla forza. Ora le riunioni prendendo le armi, e assu-

mendo un carattere militare proibito dalla legge, il governo non le puo
tollerare ed ha il dovere imprescindibile di usare tutti i mezzi per dis-

perderle. I cittadini si tengano avvisati e gl'illusi rientrino tosto nelle fa-

miglie. II governo non puo rinunziare alia propria missione, ne un nome,

per quanto caro alia patria, puo usurpare le prerogative di Yittorio Em-
ma nuele, Re eletlo della nazione. De Ferrari.

Al tempo stesso il Ministero facea partire da Torino un nuovo Prefetto,

che e il Generate Cugia , accompagnato da alquanti battaglioni di trup-

pa, e con istruzioni acconce allo scopo di far credere, al mondo diploma-

tico, si il bisogno di provvedimenti energici per prevenire uno sterminio,

e si la sincerita del suo dispiacere per le scappate del Garibaldi, cui per

altro avea lasciato scapestrare, a quel modo che fu detto, per oltre a un

mese, senza pur pregarlo di temperarsi. II nuovo Prefetto giunse a Pa-

lermo, e i giornali officiali stamparono che fu egregiamente accolto da

quel popolo ;
i garibaldini per contro dissero, che dispetto e disprezzo fu-

rono i complimenti con cui fu ricevuto.

7. Affinche la tarda determinazione di porre fine a quella baldoria ga-

ribaldesca avesse un aspetto piu eroico, si adoperarono altri mezzi an-

cora atti ad ingigantire nella mente dei gonzi 1'apprensione di gravissimi

guai, qualora si proseguisse a rifiutare all'Italia la sua Capitale. Bisognava
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percio esagerare i provvedimenti di difesa eontro le disperate risoluzioni

de'Garibaldini ;
onde-si fece partire precipitosamente 1'armata navale da

Napoli, e fikre diritto a Palermo con tutto 1'apparato bellicoso possibile.

Or egli accadde che poco di la da Capri, correndo a tutte vele due delle

piu grosse fregatc, il Vittorio Emmanuele e I' Italia, questa, che dovea

chiudere la marcia e far da retroguardia. corse troppo rapidamente, in-

vesti il Vittorio Emmanuele, gli fece e ne ricevetle gravi guasti, e gli

rimase aggavignata per modo, che fu d'uopo scaldare le caldaie ed ado-

perare la forza del vapore per distrigare 1' una dall' altra le malconce

navi.

8. In questo mezzo il Garibaldi, appena si fu separate dal Pallavicino

che dovea partire, pubblico un bando in lode di lui a'Palerraitani, die i!

segno di raccolta pe' suoi soldati, e con essi ando a Corleone, dove, li

presso, nel bosco di Ficuzza avea gia formato un eampo militare d'alquan-

te schiere de'suoi. Quivi m.ise fuori
,
da Generale d'esercito, il seguente

Ordine del giorno. Miei giovani commilitoni. Anche oggi ci riuniscela

santa causa del nostro pacse. Anche oggi, senza chiedere: dove? che si fat

dove si va? col sorriso sulle labbra, voi accorreste a combattere i prepo-

tenti dominatori stranieri. Solo dimando dalla Provvidenza che mi man-

tenga la vostra fiducia. lo non vi posso promettere che fatiche e disagi ;

ma confido nella vostra abnegazione. lo vi conosco, o resti mutilati di

gloriose battaglie : e superfluo il chiedere a voi valore nelle pngne. Devo

pero chiedere, o giovani, disciplina ;
senza di questa non esiste armata.

I Romani colla loro disciplina poterono padroneggiare il mondo. Sappia-
te procurarvi 1' afl'etto delle popolazioni, come lo sapeste fare nel 1860

,

non che la stima del valoroso nostro esercito, per realizzare cosi la patria

imificazione. Anche questa volta i valorosi siciliani saranno i precursor!

del grandi destini, cui il paese-e chiamato. Garibaldi.

Tuttavia la sua campayna fini presto. II nuovo Prefetto pubblico un or-

dine severe per rattenere chi disponeasi a raggiungere i pretoriani della

Ficuzza ,
minaccio castighi contro quelli di loro che aveano disarmata la

guardia nazionale di Corleone per averne i fucili
; spedi amici al Gari-

baldi per indurlo a smettere, e intanto fece partire alcuni battaglioni con

artiglierie per renderne piu efficace 1' argomentazione. Di che molti dei

Garibaldini, o disingannati o impauriti, deposero le armi e tornarono al-

le case loro. Ma il Garibaldi s'incoccio fieramente ne' suoi propositi ; op-

pose un secco rifiuto alle istanze che gli si faceano dal Duca della Yerdu-

ra e dal La Loggia, inviati dal Prefetto
;
ricuso di pur ricevere una lette-

ra scrittagli dal suo amico il Medici, Generale della Guardia nazionale di

Palermo
;
e con i non molti che durarono fermi nell' impegno di seguirlo,

e furono un 500, si mosse verso I'interno dell'isola.
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STATI SARDI. 1. Luvori eel ordinamenti della Camera del Deputati 2. Legg;-

proposta dal Conforti contro- il Clero
; giudizio che ne recano i liberali

3. Discorso del Petruccelli
; guerra. bandlta contro il cattolicismo 4. In-

terpellanze sopra i fatti di Garibaldi in Sicilia 5. Dimostrazioni tumul-

tuarie 6. Provvedimenti per frenare il partita d'azione; bando del Re-

7. Legazione a Pietroburgo.

I. Poche sono le cose di cui i diarii liberali abbiano levato tante que-

rele, quante ne mandarono intorno alia svogliatezza dei Deputati nel-

radempimento del loro uflkio. V ha molti di qiresti onorevoli che non si

presentarono mai nell' auia parlamentare ;
ve ne ha che, appena fatta la

prima loro apparizione adpompam, si ecclissarono e divennero invisi-

bili; ye ne ha degli altri che con sufficiente esattezza accorsero a' loro

stalli nei .giorni e nelle ore, in cui erano avvisati doversi dare un voto

favorevole al Ministero, ma che non assistettero mai ad una discussione ;

non pochi si servono della Camera come di luogo di ritrovo pe' loro ne-

gozii, lasciando a cui place il diletto di ascoltare i dibattimenti di poli-

tica
;

altri poi incaricarono una o due teste di pensar per loro, e, giunto

il momento dello scrutinio, gittano nell'iirna la palla bianca o la nera se-

condo il cenno che loro yien fatto. E cosi via discorrendo. Qualche mag-

giore frequenza di onorevoli si osservava nei giorni in cui era bandito un

torneamento politico sotto forma d' interpellate, ma quando si disami-

navano leggi di finanza e d' imposte ai popbli ,
si scappava come dalla

peste. In tale stima si tengono i doveri della rappresentanza del popolo
sovrano e la difesa de' suoi diritti .

II presidente della Camera adopero inutilmente tulti i-mezzi per rime-

diare a questo, che la Gazzetta del popolo ap^pellava un vero scandalo.

Finalmente si venne al partito di tenere due sedute ogni di, per modo che

chi fosse impedito dall'assistere ad una, potesse intervenire all' altra. E

questo non valse nemmeno a fare che si potessero le tornate comineiare

a tempo r giacche per mancanza di onorevoli in numero legale bisogno

sempre ritardarne di lunghe ore I'apertura. Per venire a capo di qualche
cosa si decise ancora, che le interpellanze fossero tutte relegate alle se-

dute da tenersi nei giorni di Domenica, affinche gli altri giorni si spen-
dessero nella discussione delle leggi ;

ma 1' infrenabile cicaleccio oratorio

di alcuni pose a troppo cruda prova la pazienza degli altri, e molte leggi

(senza gran, danno per verita) si rimasero sui banco del Presidente o nei

Gabinetti delle CoiAmissioni, aspettando tempo piu felice, Venuto tinal-

mente il calore estivo, e ridotta agli estremi la tolleranza dei pochi ze-.

lanti
,
si fermo di limitare la presente sessione alia disamma di alcune

leggi piu urgenti ;
le quali riguardano il bilancio interno della Camera,

Taumento da farsi alia lista civile, le cerne militari, Valieaazione dei beni

demaniali, il passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al demanio, e le

ferrovie meridionali e lombarde. Al resto si pensera poi.



196 CRONACA

2. Delle molte altre leggi che furono esaminate e votate con quella ae-

curatezza che risulta dalle cose sovfaesposte ,
non possiamo qui nep-

pure dar 1' elenco ; poiche quando si tratta solo di pigliar denaro dai

contribuentt ,
e gittarlo nelle fondamenta dell' edifizio rivoluzionario ,

gli onorevoli vanno a furia e in fretta, e le leggi si accatastano meravi-

gliosamente. Gi basti qui recare il testo d'uno schema di legge, proposta
dal Ministro Guardasigilli sig. Conforti, contro il clero cattolico, poten-
dosi leggere nell' Armenia del 30 Luglio la relazione, con cui codesto le-

guleio napolitano accompagno il tirannesco suo disegno, contenuto nei

seguenti capi. Articolo /.' Non saranno ammessi e riconosciati nel re-

gno, ne potranno produrre effetto civile, nemmanco avere esterna esecu-

zione, i decreti degli Ordinarii e delle loro Curie, portanti sospensioni o

destituzioai da uffici o da funzioni ecclesiastiche, se non siaco stati ernes-

si in iscritto e non contengano la esposizione delle ragioni e dei fatti che

vi diedero argoraento. II modo di procedere detto : ex informata con-

scientia, od altro di simil nalura, non e ammesso nel regno: Articolo 2."

Dovendo i decreti, di cui sopra e parola, essere motivati da fatti deduci-

bili innanzi ai tribunali, gli Ordinarii comunicheranno in iscritto al tri-

bunale competente i fatti, che ban dato motive al loro decreto, affinche il

Magistrate secolare pronunci sui medesimi
; dopo di che 1'Ordinario potra

procedere all' applicazione della pena ecclesiastica, che dalle leggi del

regno e riconosciuta di sua competenza. Se il fatto sara cosi grave da ri-

chiedere l'immediata applicazione della pena ecclesiastica, gli Ordinarii

potranno cio fare, col voto del capitolo della Cattedrale, in seguito di che

comunicheranno al tribunale competente i motivi del decreto col voto del

capitolo in iscritto. Articolo 3. La pena pronunciata dall'Ordinario contro

un beneficiato portera la sola privazione dell'ufficio. Per produrre la pri-

vazione o sospensione del godimento delle temporalita del beneficio, sa-

ra mestieri d'un provvedimento governativo, che 1'Ordinario dovra pro-
vocare per mezzo del ministero di grazia e giustizia e dei culti. Articolo

4. L'inosservanza dei precedenti articoli, costituendo un conflitto fra 1'au-

torita civile e 1'ecclesiastica, sara deferita al Consiglio di Stato a sensi

dell'articolo 19 della legge 30 Ottobre 1859. Articolo . Tutti gli Ordi-

narii del regno dovranno presentare al ministro di grazia e giustizia e der

culti le pastorali, istruzioni, circolari e in genere tutte le loro scritture r

destinate ad essere pubblicate nelle loro diocesi o in parte delle medesi-

me. Essi non potranno pubblicarle colla starapa o in qualsivoglia altro

modo, sc prima non siano state approvate dal ministro guardasigilli. Ar-

ticolo 6. Qualunque contravvenzione alia disposizione precedente sara

deferita al tribunale del circondario e punita, secondo i casi, col carcere

estensibile a sei mesi o con multa estensibile a lire cinquecento.
Non solo i diarii cattolici, come Y Armenia nei numeri 172 e 176,

e lo Stendardo Cattolico di Genova, e parecchi altri delle province,

presero a mettere in chiaro la mostruosa tirannide, che questa usurpa-
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zione del diritti ecclesiastic] attribuirebbe legalmente al Governo laico
;

ma il Debats confesso che tal proposta ripugnava onninamente al con-

cetto cosi decantato di Libera Chiesa in libero Stato ; e persino il

Temps ,
benche sia giurato nemico dell'Episcopato e del Clero, la fla-

gello aspramente con queste parole. Le disposizioni, di cui trattasi,

possono ridursi a due. I Vescovi non potranno pubblicare pastorali sen-

za 1'approvazione preventiva del Guardasigilli : essi non potranno pro-
cedere contro i preti della loro diocesi, destituirli od applicar loro le pene
ecclesiastiche, senza pubblicare i loro motivi , ed anche, in certi casi de-

terminati, senza un preventive verdetto della magistratura secolare. II

Guardasigilli presentando questo disegno dimando che fosse discusso

d' urgenza ;
si aggiunge che questa dimanda fu accolta da applausi.

Noi crediarao che il Parlamento, italiano accettando una tal legge,

corametterebbe un errore ed unerrore, cui non potrebbero fallire gravi

conseguenze. Gli e sopratutto in tempo di rivoluzione, gli e nel momento
in cui si formano le istituzioni d' un popolo ,

che importa di rispettare i

principii della giustizia e della liberta. Ora questi principii sono violati

in questo caso nel modo piu grossolano. II principio liberale in materia

religiosa vuole che la Chiesa sia libera nella sfera delle sue attribuzioni,

vale a dire in tutto cio che non tocca punto all'ordine civile. La Chiesa e

una associazione, un'associazione come un'altra,d il diritto dell'associa-

zione non ha altro limite che i diritti di quelli che ne fanno parte e gl'in-

teressi della morale puhblica. Ecco quello che lo Stato e chiamato a pro-

tcggere. . . . Dal momento che interviene fra i membri dell'associazione

e sostituisce i suoi regolamenti ai loro
,
lo Stato si rende colpeVole d' un

abusp d'autorita. . . . Che lo Stato impedisca ad un Yescovo di eserci-

tare la sua autorita canonica
,
come per esempio di destituire un prete T

scomunicare un fedele, ecco quanto va contro ai principii. Nessuno oh-

bliga questo fedele ad essere cattolico, questo prete ad esser prete, que-
sti uomini ad essere membri della Chiesa , questi cittadini a comparteci-

pare alia societa religiosa ;
ma dal momento in cui vi entrano

, per tutto

il tempo che ne fanno parte ,
la Chiesa e libera di loro imporre le sue

leggi. . . .

La legge che fu presentata al Parlamento italiano e una legge di

collera. II governo trovo il Clero nell' opposizione, e risolse d'infrangere

questa opposizione. E piu breve
,
e piu semplice; ma non e cosi che si

fonda la liberta. La liberta, che si sappia bene, non e che il diritto della

resistenza. Si confonde senza posa la liberta di un partito colla liberta

di un paese. Un partito e libero quando e giunto al potere e governa a

suo talento ;
ma il paese non e libero ugualmente ;

ben al contrario. La

tirannia della maggioranza puo essere preferibile a quella della minoran-

za
;

il dispotismo d*una democrazia a quello di una oligarchia: ma in no-

me del cielo chiamiarao le cose col loro nome e non diamo a nessun

Serle -V, vol. Ill, fasc. 298. 32 9 Agosto 1861
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dispiUis.no> il nome sacro della liberta. Un popolo non e libero se non

quando
1 ha 1 nel suo seno liberta per tutti, per la mifloranza come per

la mflggioranza f per 1' opposizione come per il potere , per i vinti

comxi per il vincitore. Amare e chiedere la liberta per suo proprio

conto, oh la bella cosa ! Non e cio che puo dirsi.utile, meritorio, libe-

rals: la niisura del nostro rispetto per la liberta e la sollecitudine che

proviamo per gli interessi dei nostri avversarii.

3. lueeppando il clero, spogliandolo de' suoi beni, riducendolo, con la

piu iiiiqua delle conlische, a condizione d'un salariato del Governo, o me-

glio del partito che riesce adafferrarneleredini, la rivoluzione gia da un

pezzo fa la guerra al Cattolicismo. Ma poche volte questa guerra si era

dichiarata con tanto cinismo, quanto ne professo il Petruccelli, nellatorna-

ta del 20 Lugtto, alia Camera dei Deputati. Tolto a dimostrare il poco as-

segnamento che si dovea fare sopra le Potenze, onde 1'Italia era stata ri-

conosciuta; svolti i motivi per cui, com'egli credeva, la casa d'Absburgo
e ancora la

piii
salda sul trono, e 1'Austria la piu forte pel yalore e per la

fedella del suo esercito
; eppero non doversi tener dietro alia politica del-

1'Imperatore di Francia, la cui alleanza giovava poco e noceva raolto
;

il Petruccelli voile scolpire chiararaente 1'indole della politica che deees-

sere propria del Regno d' Italia, e cosi parlo: Fare la guerra alia pre-

ponderanza cattolica nel mondo, per tutto, con tutti i raezzi
;
combattere

la preponderanza della Francia in Europa con tutti, e con tutti i mezzi
,

questa e la nostra politica aArvenire. Ora questa politica non si puo rea-

lizzare, che con un accordo coll' Inghilterra e coll' Austria. E poco ap-

presso ripiglio : Vi diceva poco fa che noi dobbiarao combattere la pre-

ponderanza cattolica nel mondo, comunque, con tutti, e con tutti i modi.

Noi vediamo che questo cattolicismo e un istrumento di dissidio, di sven-

tura, e dobbiamo distruggerlo. Le grandi nazioni, o signori, si fanno col-

ie idee giuste e grandi. Or bene, noi non avrenimo fatta mai T'ltalia se

avessimo guardato piii il Papa che Cristo, se creduto piu ai governi che

ai popoli. E nella nostra situazionestessa vi e la bussola della nostra con-

dotta. L'istinto della politica si rivela nei piu lievi incident!, 'nei piu im-

pensati forse. Ebbene, quali sono, o signori, le nazioni che ci hanno ri-

conosciuti? L'Inghilterra, la Prussia; la Svizzera, 1'Olanda, gli Stati Uni-

ti, protestanti ;
la Russia e la Grecia, scismatiche; la Turchia, maomet-

tana. E delle cattoliche? La Francia ci riconobbeper necessita; ilBelgio

conrancore; il Portogallo per intendimento di alleanza di famiglia .

Dunque la conclusione veniva chiara, e dovea aggiungere : la nostra ri-

Toluzrone e pienamcnte anticattolica, e non ci riconoscono che i prote-
stanti e i musulmani.

4. Mentre cosi a Torino si denunziava e si faceva la guerra al cattoli-

cismo, il Garibaldi in Sicilia commetteva quegli eccessi che toccammo a

suo luogo. Parecchi Senatori e Deputati che, o per probita naturale o per
avvedimento politico, non s' acconciayano ad accettare, benche proficue,
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quelle pericolose imprese di arrolamenti
,

di sollevazioni de'popoli, di

guerra bandita, anche contro il piu benetico degli alleati senon isgombe-
rava da Roma, forte se ne commossero

;
eel interpellarono sopra tali fatti

il Ministero. Nella tornata del 27 Luglio il Boggio, con severe parole,

accenno alle esorbitanze commesse a Marsala ;
il Rattazzi le confesso, le

riconobbe piu gravi che le perpetrate a Palermo; ma corichiuse che,

quando fosse v-ero che il Sindaco ne avesse timiata la relazione
,
sarebbe

tolto d'ufficio. Quanto al Garibaldi non disse parola che accennasse al

proposito di rimetterlo a segno. Ma ben dovetfce cio fare pochi giorni ap-

presso, cioe alii 3 di Agosto, quando il Ferrari ardi lervarsi-a-criticare un

bando del Re, che riferiremo qui appresso. II Rattazzi confesso die si

faceano arrolamenti da chi non we avea diritto
; protesto che il -Governo

non n' era complice ;
ricordo che niuno, tranne il Parlamento, ha diritto

di dirsi rappresentante d'ltalia; che lo Stato non dev*essere alia baHa

d' un solo, quali che si fossero i meriti suoi antecedenti
;
e che se il Ga-

ribaldi usciva dalla legalita, se pericolava le sorti della nazione, sarebbe

punito come gli akri. bp

5. Parra veramente steano cfee il Ministero aspettasse piu d' un rtiese

intero per moslrare che on gli erano ignoti questi canoni di politica co-

stituzionale
;
ma piu strana ancora dee sembrare 1' indignazione cosi af-

iettata dal Raltazzi verso il Garihaldi
; quando vedono fino i ciechi che ?

se non lo mando con segreto accordo a gittare il fuoco in Sicilia, per lo

m<}no avvedutamente e di proposilo deli;berato lascio che questo divam-

passe ben forte, per valersene poi, giova ripeterlo ,
o come argomento a

dimostrare la necessita 'morale che Napoleone III ahbandoni Roma, o

come occasione da farsi grandi meriti con le Potenze Europee, accorren-

do a spegnere 1' inceudio cosi suscitato. II Garibaldi per certo valico i

confirii, in cui si sarebbero tenuti altri campioni piu discreti, come il Cial-

dini o il Fanti; ma questo appunto si prevedea e s'intendea, e'sara volto

a profitto. A Milano, a Firenze, a Livoruo grosse turbe di Mazziniani imi-

tarono la scena di Marsala, correndo le vie al grido di Roma o morte.

A Genova la Metropolitana fu profanata da un branco di codesti fanatici,

che, nel tempo della S. Messa, levarono lo stesso grido, e poi, dopo aver

lungamente tumultuato sulla Piazza nuova e sotto il palazzo del Prefetto,

beffandosi della Guardia nazionale e della truppa, andarono a rinnovare

la tregenda sotto il palazzo del Console francese, urlando : Vogliamo Maz~

zini, viva Garibaldi, abbasso Napole$ne , morte all' inf. . . . Nap&leone,

Napoleone all' inferno, Roma'o morte. Questo scatenamento di passioni

furibonde sara accortamente usufruttuato; per esempio in un dispaccio

al Thouvenel, con cui e si deplori 1'ingiuria fatta al generoso Alleato, cui

Tltalra deve ogni suo bene, e si ribadisca il chiodo che ormai le cose

sono venute a tale, che if Governo o dee rompere la guerra civile, o rin-

novare le sue suppliche all'arbitro de' suoi destini, affinche, dandogli Ro-
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ma, gli dia raodo di cessare la tremenda ed inevi labile catastrofe d' un

rivolgimento repubblicano.

6. Quasi dapertutto queste dimostrazioni furono effettuate a bell'agio,

senza che il Governo si adoperasse davvero a metier .loro un termine ,

giacehe le milizie furono fatte uscire a cose finite. Ma, per salvare le con-

venienze
,

fu arreslalo qualcheduno de' piu abbielli fra i tumultuanti
T

andandone sicuri e in trionfo i caporali e direttori. Oltre alle truppe

spedile yerso il confine pontificio e in Sicilia
,

sotto colore di accorrere

ad impedire una invasione Garibaldina
,
come si fece nel 1860 per pre-

parare a colpo sicuro 1' assassinio di Castelfidardo ed il latrocinio del-

1'Umbria e delle Marche; oltre agli ordini di vigilanza contro gli arrola-

menti
, spediti a' Prefelti

;
oltre 1' arresto d' un tale Acerbi che da piu

d' un mese arrolava in palese per conto del Garibaldi
;

il Rattazzi fece

ancora un allo piu solenne : cioe fece firmare dal Re
,
e munire delle

firme di tutti i Ministri ,
il seguente bando

,
mandalo pubblicare in tutte

le citta e su pei giornali.

Italiani ! Nel momento in cui 1'Europa rende omaggio al senno della

nazione e ne riconosce i dirilti
,
e doloroso al mio cuore che giovani ine-

sperti ed illusi, dimenlichi dei loro doveri, della gralitudine ai noslri mi-

gliori alleati
,

facciano segno di guerra il nome di Roma, quel nome al

quale inlendono concordi i voti e gli sforzi comuni.

Fedele allo Statulo da me giurato ,
tenni alia la bandiera dell' Italia,

falta santa dal sangue e gloriosa dal valore dei miei popoli. Non segue

questa bandiera chiunque violi le leggi e manometta la liberta e la sicu-

rezza della patria, facendosi giudice de'suoi destini. Italiani, guardatevi
dalle colpevoli impazienze e dalle improvvide agitazioui. Quando 1'ora

del compimento della grande opera sara giunta, la voce de! vostro Re si

fara udire fra voi. Ogni appello, che non e il suo, e un appello alia ribel-

lione, alia guerra civile. La responsabilita ed il rigore delle leggi cadran-

no su coloro che non ascolteranno le mie parole. Re acclamato dalla na-

zione, conosco i miei doveri. Sapro conservare integra la dignita della

Corona e del Parlamento, per avere il diritto di chiedere aU'Europa intera

giustizia per 1'Italia. Torino, 3 agosto 1862. Firm. VITTORIO EMANUELE.

Controfirmati : Tutti i ministri.

Intorno a che cosi la discorre la Nazione di Fir-enze
,

del 4 Agosto.

Se le cose giunsero a tanto
,

al ministero solo puo farsene debito.

L'arte del Governo si e manifestata nel mostrare ferma volonta di repri-

mere il pericolo : arle migliore sarebbe stata prevenirlo. Gli arruolamenli

per tutta 1'Italia, le riunioni a Palermo, eran fatti palesi, che si compivano
senza mistero : il Governo non potea ignorarli ,

sebbene tentasse ,
con

inaudito coraggio, negarne la esistenza in una nota inserila nel giornale

ufficiale: \e parole di Garibaldi erano anche'troppo chiare da lasciar

^lubbio sui suoi intendimenli. Perche attendere che questi intendimenti

avessero un principio di esecuziooe? Perche attendere che Garibaldi
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avesse assunto di fronte a'suoi un irapegno formale? Perche non impedire
con que' mezzi

,
che la legge consentiva-, evitando ogni provvedimento

incostituzionale, che si preparasse un' impresa, che per ragione di Stato

non si sarebbe poi potuta tollerare? Questo perche gia 1'abbiarao detto.

Inoltre, siccome anche in qualche reggimfcnto di Tinea bollivano cer-

velli garibaldfni ,
e cominciavasi a udirne il grido Viva Garibaldi, il

Ministro per la guerra mando leggere a' soldati il seguente Ordine del

Giorno, sotto il di 4 d'Agosto.

Soldati ! Alcuni sconsigliati minacciano comproraettere le sorti d'l-

talia. II Re ha gia parlato alia nazione, e la regale parola insegna a

TOI la via a seguire. E voi la seguirete. Col yostro contegno ,
colla

vostra fermezza Yoi eviterete la maggiore delle sciagure, la guerra
civile. E se alia YOCC sovrana le colpeyoli impazienze non si calma-

no, per quanto doloroso possa tornarvi, voi farete il vostro dbvere.

Soldati ! Nella insensata impresa si invoca una solidarieta con yoi ,

che io a nome yostro respingo. A. nome vostro dichiaro che le glo-

riose vostre tradizioni, la gloriosa vostra bandiera, la quale sventolo

Yittoriosa in cento battaglie, non sara macchiata. Soldati ! II Re e la

nazione contano su di YOI
;

alle antiche, alle recenti glorie YOI siete

chiamati ad aggiungerne una novella: mantenere rispettate le leggi, inco-

lumi i diritti della Corona. 11 Ministro Petitti .

7. Queste sono le belle notizie dell'ordine che regna in Italia, mer-

ce del senno de' reggitori insediati a Torino, le quali si potranno dare

ufficialmente a Pietroburgo dal generale d'armata Ettore Gerbaix de

Sonnaz, a cui tocco la ventura, con gran dispetto del Cialdini che vi

aspirava ,
di esseryi spedito in Legazione straordinaria

,
con numeroso

corteggio di nobili ufficiali
, per significare allo Czar il titolo di Re

d'ltalia assunto dal Sovrano di Piemonte, e riportarne il promesso ri-

conoscimento. L'Iraperatore Alessandro II, che si piccava lanto de' suoi

principii politic! d'ordine conservative, potra dall'esempio d'ltalia im-

parare a che riescano le Dinastie, che affidano i Governi de' loro Stati ai

settarii.

SVIZZERA ITALIANA. 1. Nel Parlamento di Torino si preconizza l'annession

della Svizzera italiana al Eegno d' Italia 2. Parole del Ministro degli

affari esterni sopra 1'annessione del Canton Ticino 3. Proteste del Mu-

nlcipio di Lugano 4. Spiegazioni date in Torino.

1. Veduto coll' esperienza di questi ultimi tre anni, che torna cosi fa-

cile e proficuo il ridurre in pratica la teorica delle annessioni e dei fatti

wnsummati, \ rigeneratori dell' Italia vanno allargando i desiderii, e non

si brigano di dissimulare i loro propositi. Dopo aversi rubato, coll'aiu-

todell'armi francesi, la piu grande e grassa parte degli Stati italiani,

<essi agognano ora al compimento dell' edificio
; e, non paghi di guardare
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gia come cosa loro propria Roma e Yenezia, bandiscono la conquista del

Tirolo, della Corsica, delle coste dell' Adriatico, e perfino di Malta. II De-

putato Bixio, 1' Alter ego di Garibaldi, divenuto sfegatato campione del

Rattazzi e deH'alleanza francese
,
non trovo a tal disegno altro ostacolo^

che la troppa fretta, con *cui i suoi consorti vorrebhero provarsi ad at-

tuarlo. Percio nelta tornata del,29 Giugno egli ne li sgridava, dicendo per

appunto cosi : Aspettate un anno, due anni
;
come volete adesso, sen-

z' aver organizzata 1'armata, senza la marina militare, senz' avere le for-

tificazioni di Ancona che ora si stan facendo, cacciarvi in una guerra

che pud essere 1' ultima? E, se la farete per il Ticino, tirarvi addossa

la Svizzera
;
se pel Tirolo o per le coste adriatiche, la eonfederazione

germanica ? So bene che anche questo si potrebbe fare da unpartito;

ma non da un Governo, il quale ha V obbligo di assicurare, con tutti

i provvedinrcnti della forza e della prudenza, 1' esito favorevole della

guerra che intende d' intraprendere. Ma quando io penso che, cotnnician-

do una guerra rivoluzionaria e senz'alleanze, oc^orrerebbe di prender-

cela colla Francia per la Corsica e per Roma, coll' Inghilterra per Malta,

colla Germania e colla Svizzera per gli altri paesi che ho accennati, io

dico che ci vuole un ardimento al disopra della natura umana, ed io

tin la non ci vado. ( Mti ufflciali della Camera (lei Depvtati n. 692,

p. 2679).
11 Saffi, uno degli impazienti ,

si levo su a dire che La Svizzera

non yuol cedere il Canton Ticino.
;
ed il Bixio laconicamente replico.

c Quando saremo forti, ce Io prendereino e sara finita. E non si eu-

ro nemmeno di aggiungere che, a cose fatte, parte col mostrarsi ri-

soluti a mantenere con la forza il rubato
,
e parte con gli uffizii di-

plomatici di qualche formidabile alleato, si otterrebbe il riconoscimento

del nuovo ordine di cose anche per parte delle Grandi Potenze, che

fin qui si atteggiavano maestosamente in sembianza di incorrotti paladini y

sempre con la lancia in resta a difesa del diritto internazionale e della

santita dei trattati.

2. Or questa che poteasi allora guardare come una smargiassata gari-

baldesca del Bixio, si cangio, una ventina di giorni appresso, in quistione

diplomatica, per certe parole dette dal Ministro degli Affari esterni a To-

rino, nella tornata del 20 Luglio. 11 Petruccelli Tayea richiesto dello stato

in che versavano le relazioni del nuovo re'gno con la Svizzera, e se,

v' era modo di stringere con essa un patio di mutua difesa contro le ag-

gressioni dei vicini. Ora codesto Ministro, Gen. Durando, nel rispon-

dergli parlo in questa forma. La nostra situazione verso la Svizzera e

alquanto delivata. La Camera rammentera come in una recente tornata

si fece qui allusione (i nostri lettori hanno veduto teste qual fosse code-

sta allusione) a certe porzioni di nazionalita italiana che non sono ancora

riunite alia madre patria. . . Bisogna cbe io parli chiaro su questo fatto.

Io ritengo che sarebbe un altissimo errore della politica italiana ogni
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passo, ogui tentative, ogni incoraggiamento, che minacciasse direttamen-

te quella composizione, artificial se si- vuole, ma pur potente. (Bravo!}

lo credo, o signori, che se nell'avvenire dell' Italia noi dobbiamo cercare

delle alleanze sicure, noi dobbiamo cercar modo di trovare qualche na-

zionalita, qualche Stato intermedio, che ci tenga lontano od almeno non

vicino a quelle razze, dalle quali, per secolare tradizione, ci vennero

pur troppo e per tanto tempo le sciagure italiane. lo dunque non pos-
so non condannare quest' opinione, e per mia parle dichiaro che assolu-

tamente non farei mai nulla per incoraggiare certe aspirazioni, che pos-
sano venire da quelle popolazioni della Svizzera, le quali chiamino d' es-

sere riunite all Italia, perche temerei che questo non fosse il principio

del fine di una confederazione, di uno Stato, la cui posizione strategics

politica la rkengo come altamente necessaria all' indipendenza dell' Ita-

lia. (Brawl] lo dichiaro ancora che, qualora, per la forza delle cose, per
certe eventualita che ora non. so prevedere, ma che- in questo rimescuglio
di avvenimenti pure potrebbero avvenire; qualora, dico, fosse necessario

e comeniente che una parte di quel territorio potesse esstre ricongiunta

alia sua patria nalurale, io, se pure fossi nel caso ancora di esercitare

qualche influenza negli uffici del Governo, cercherei qualche combraazio-

ne, per cui venisse la Svizzera compensata per altra parte per quella por-

2ione, di cui essa dovesse essere scemata, e quindi fatta meno potente,

meno efficace alia difesa sua ed a quella dell' Italia. (Bern!). (Atti uff.

della Cam. dci Dep. n. 775, p. 2998. )

3. Tali dichiarazioni ufficiali del Ministro degli afi'ari esterni , nelle

quali eio che v'ha di ptu limpido si e appunto il riguardare il Canton Ti-

cino, abba&tanza designato dal richiarnare alia memoria i disegni iel Bi-

xio, come parte da riunirsi all'Italia ,
come territorio da poter essere

ricongiuhto alia sua patria naturale ; tali dichiarazioni destarono in

Isvizzera grave malcontenlo e diedero materia a sospetti ed a sdegni

veementissim-i. Se ne puo argomentare alcuna cosa da quanto leggesi

Delia Gazzetta Ticinest del 23 Luglio, che dice casi.

La Municipalita di Lugano, dietro la supplica statale presentata da

varii cittadini, come fu gia annunciate, nello scopo di prevenire una men
che regolare manifestazione dello sdegno eccitato nel popolo dalle parole

del ministro degli affari esteri, generate Durando, circa un'eventuale for-

zata annessioae del Ticino all'Italia, pubblicava ieri il seguente proclama
ai suoi concittadifli ed annessa protesta al Consiglio federale.

II proclama, dopo toccata la circostanza in cui il sig. Ministro degli

affari esterni di Torino avea proferite le parole da noi recate piu sopra,
cosi prosegue: Finche alcuni giornali si permisero delle allaisioni circa

all'annessione piii o meno prossima del Ticino all'Italia, nolle abbiamo .

ritenute come espressioqi di mal ponderati sentiment! individual!, ef
siamo-limitati a farle segno del comune compatimento. In oggi ,

la con-

dizione delle cose ha cangiato d'aspetto : quando il capo di un governo
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amico viene a proclamare nel seno del Parlaraento la possibilita del di-

stacco del nostro paese, siccome in artificiale unione colla Svizzera, sa-

rebbe errore 1'accogliere con indifferenza una simile dichiarazione, sa-

rebbe colpa il tacere.

Concittadini 1 E d'uopo si sappia una volta per sempre che il Ticino

vuol essere fedele ne' suoi vincoli colla Svizzera sua patria ;
e bene si

sappia in modo netto e reciso, in Italia come in Isvizzera, a Torino come
a Berna

,
che il Ticino non cedera mai volontariamente la propria auto-

nomia
;
e bene si sappia che il Ticino respinge con indignazione queste

hasse insinuazioni. La Municipalita, radunatasi ieri sera, dietro peti-

zione di parecchi distinti cittadini, in seduta straordinaria, appoggiando-
ne i desiderii e facendosi interprete dei sentimenti del popolo, ha risolto

di indirizzare una protesta nel senso suespresso (
di cui qui sotto e il

tenore
)

all'Alto Consiglio federale, munita delle firme dell' intiera popo-
lazione.

Concittadini! In questa importantissima circostanza, sia tregua alle

gare di partito, e tutti
,
a qualunque colore politico apparteniate, riuniti

in un solo proposito, accorrete a provare colla spontanea vostra firma ,

che il Ticino non intende snbire la sorte di Nizza e Savoia ! Per il resto

lasciamo la cura a chi presiede ai destini della patria nostra. Che-intanto

il vostro contegno sia fermo e dignitoso, ma senza iattanza
;
mostrate

che il popolo ticinese, avvezzo da lunghi anni alia liberta
,
non sa abu-

sarne
,
come chi

,
rotte da ieri le proprie catene

,
vorrebbe in oggi

fame dono a quel paese, che gti fu in ogni tempo amico ed ospitale !

Mostrate che il popolo ticinese sa essere eminentemente civile ! Luganor
21 Lugiio 186^. Per la Municipalita II sindaco presidente, aw. Carlo*

Frasca 11 segretario S. Riva .

La protesta poi , spedita all'Alto Consiglio federale svizzero; non e

meno sdegnosa o meno esplicita nel rifiutare 1'onore di appartenere al

Regno d'ltalia. Ci basti riferirne il tratto seguente. Signori ! Sinche le

aspirazioni di assorbimento del nostro Cantone per parte del nuoYO Stalo

italiano non erano manifestate che dalla stampa o da qualche deputato
non rivestito di pubblico officio, noi credemmo non dover rilevarle, rite-

nendole eccentricitd individuali. Ora la manifestazione usci di bocca del

R. Ministro degli affari esleri, che parlava a nome del Governo del Re
ai rappresentanti del Regno, e niuno di questi sorgeva a contraddirvi,

Officiale e dunque la qualitica di artificiale, data alia nostra unione colla

Svizzera
,
che spontanea, perche non mai appoggiata da forza veruna ,

dura da tre secoli e mezzo
;
officiate la qualilica di naturale, data ad una

vagheggiata futura unione del Ticino coll'Italia; e officiale 1'ammissione

di certe inique cvcntuatitd
, per le quali sia necessario che il nostro Can-

tone, spogliato della propria autonomia. e liberta, si congiunga coll'Ita-

lia; ed e officiale 1'ingiurioso pensiero di far supplire nella Svizzera al

nostro Cantone, che sarebbe ceduto, con altre province.
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Onorevoli signori! II popolo del Ticino e popolo sovrano e repubbli-

cano ;
il Cantone Ticino e Stato indipendente ed indissolubilmente unito

alia Confederazione Syizzera
; egli sente troppo altamente il prezzo del

tesoro della propria liberta
,
della propria autonomia ,

del proprio diritto

di essere indissolubilmente unito alia Svizzera , per indursi mai a fame

cessione, in verun caso, in nessuna eventualita ; eppero solennemente

protesta: 1.' Che egli sempre, ed in qualunque circostanza, insorgera

come un sol uomo a difendere coi proprii beni e colle proprie vite quesli

suoi sacrosanti diritti
; emergenti dalla storia e garantiti da solenni trat-

tati internazionali e dalla Costituzione federale. 2." Che come egli sem-

pre si mostro, ed e pronto a mostrarsi in ogni cimento, fedele e leale

confederato, cosi confida che la Confederazione non sara mai per abban-

donarlo. I sottoscritti , protestando di volere ad ogni costo conseryarsi

liberi Ticinesi e fedeli Confederati Svizzeri ,
mentre ayanzano questa so-

lenne e spontanea dichiarazione dei loro yoti
, aspettano dall'Autorita fe-

derale una parola di conforto .

4. II Goyerao Federale non potea certamente trasandare si alti e si

-giusti richiami
; percio senza indugio li trasmise ufficialmente agli annes-

sionisti di Torino , per ayere spiegazione di quei disegni si poco conve-

nienti allo stato di amicizia che regnaya fra i due Governi. Alcuni depu-

tati piemontesi, cui facea stomaco il pensiero di snfembrare quella Syiz-

zera, che tino al 18*48 era stato il nido pietoso ed il ricovero ospitale di

tutti i fuorusciti e cospiratori d' Italia, ne mossero interpellanze in Parla-

mento, e, non essendo presente il Durando, altri Mrnistri risposero per

lui : che s' erano stranamente frantese le sue parole : che egli ayea in-

teso propriamente di cbiarire anzi quanto fosse necessario il cementare

Tiemeglio e rassodare la Confederazione Svizzera, per ayer in essa un

baluardo contro 1' abborrito straniero : che quel cenno di compensi pel

canibio del Ticino, quando questo cambio fosse reso necessario dagli ay-

yenimenti, era cosa tutto ipotetica, e messa li a compimento delle mani-

festazioni amicheyoli yerso la Syizzera : che del resto non si pensava

punto ne poco ad attuare tali disegni ecc. ecc. Sottosopra le stesse spie-

gazioni furono date ufficialmente al rappresentante del Goyerno Syizzero;

e per ora, 1'uya essendo troppo difficile a cogliere, la yolpe protesta e

giura, che non ha e non ebbe mai la goffa tentazione di stendervi sopra

la zampa, tanto piu che quella e troppo acerba.
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II.

STRANIERE.

UBLGIO ( Nosfra Cormpondensa ) . 1. Malattia del Re 2. Spesc militari

3. Opposizione dei cittadim d'Anversa alle fortificazioni L Cenni sopra
le discussion! in Parlamento.

.

1. Tutto il Belgio fu tenuto in vera angoscia dalla malatlia dell'ama-
tissimo nostro Re

;
il quale straziato dai dolor! di calcoli

, sopporto con
esito abbastanza felice una lunga serie di operazioni chirurgicne del dot-

tor Civiale, ma fu in punto di soccombere ad attacchi di pleurrte, ond'e-
ra aggravata la sua abituale dis^osizione

a mali di fegato e di cuore. II

Duca di Brabante, che per motivi di sanita era in Ispagna , e la princi-

pessa Carlotta, sposa airArciduca Massimiliano d'Auslria, accorsexa

prontamcnte ;
i Vescovi ordinarono pubbliche preghiere ;

e tutto il po-
poio rispose all'invito d'impetrare dal cielo la sanita del diletto Sovrano.
Fummo esauditi

;
e giova sperare che il pericolo sia anche cessato, ben-

che alcune leggiere ricadute ci diano argomento a timori, che s'ayyi-

cendano col piacere di sapere, che 1'augusto convalesccnte le iia su-

perate.
2. La questione nwiitare e quella, che piii ci.preoccupa in questo mo-

mento. Molti dci nostri uornini politici trovano straRO che una Potenza
neutra consumi circa il terzo delle sue rcudile in spc^e mililari. II bilan-

cio, che nel 1848
specialmente da alcuni liberal! voleva ridursi a 25 mi-

lioni, e cresciuto, sqtto
il Governo pressoche esclusiyo degli stessi libe-

rali, quasi del doppio. Si calcola che dal 1830 si e speso per 1'esercito

d'un piccolo pacse neutraie circa un milliardo e mezzo. Alcuni troyano

che e troppo, e stanno di\isando di formare un'associazione politica, che
ayra per iscopo il procurare la diminuzione di queste spese. L'occasione

ioro sembra iavoreyole
;

la legislatura ha yotato quaranta milioni per le

fortificazioni di Anycrsa, poi quindici milioni per la nuova artiglicna e

cannoni d'Armstrong ; e. si pretende, che cinquantacinque milioni sono
hen Inngi dal bastarc. Vi sono alcuni che, anche sotto un altro aspetto,
crilicano il sistema di difesa mililare. Yoi sapete, che e stala decretata

la demolizione delie fortezze di frontiera, per concentrare le truppe i'n un
immenso campo trincerato ad Aiwersa. Cni dice che e unayergogna, ed
un

pericplo, 1'abbandopar il reslo del paese ad una futura inyasioue, per
ritirarsi in una citta pdsta aH'cstremita: che bisognerebbe almeno in que-
sto sistema fortiticare la capitale, la cui sorte d'prdinario decide di quel-
la del resto dello Stato. Chi aflerma che la miglior garanzia del Belgio e

la gelosia delle Pptenze, e la fede dei trattati
;
che lo stabilire si perico-

losi parafulmini si e un attirsre la folgore ;
che 1'esercito belga tutto in-

tiero non basla per difendere queste fortificazioni, che hanno un'esten-

sione imraensa
;
che e nell'interesse piuttostp dell'Europa, che del Belgio,,

1'esecuzione di questo sistema
;
che la diyisione del paese, e la rpyina

della nostra novella nazionalita potrebbero essere le conseguenze di que-
sta imprudenza.
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3. L'opposizione piii tenace e piu corapatta viene da parte degli stessi

abilanti di Anversa
;

essi non possono rassegnarsi ad un avvenire che

loro sembra minaccioso e terribile
; gia s'immaginano di vedere il loro

Comune distrutto e la loro citta in fuoco
;

e bisogna confessare che la

loro sorte non e
inyidiabiic. Vi ho gia detto che, quando il governo pre-

sento il disegno di ingrandimento della citta dalla parte del Nord
,
la po-

polazione domando 1'ingrandimento totale. IN
7on e gia che essa desideras-

se d' essere cinta da mura
, perche nulla e piu antipatico al coramercio

che la guerra , e
, per conseguenza ,

che le fortificazioni
;
ma in somma

Anversa e sempre stato un punto strategico ,
e poiche non conveniva

sfornirla di cannoni
,

ella desiderava che fossero collocati il piu lontano

possibile. Questo ingranctimento fu decretato dalle carnere nel 1859 con

37 voti contro 42, essendosi astenuti 7 dal yotare.
I cinque deputati d'An-

versa stettero
pel

si. Ecco i loro nomi : signor Rogier ,
allora Ministro

dell' interno, sig. Vervoort ,
allora vice presidente della Camera

, signor
Loos borgomastro di Anversa

, stgnori Deboe et de Gottal recentemente

eletti. Gli abitanti d'Anversa al colmo della gioia votarono una raedaglia
d-i riconosoenza ai loro deputati ;

ma sgrazialamente ogni medaglia ha

il suo rovescio. Essi credevano di esser posti al sicuro riparo dal can-

iione, e poter dormir traaq-uilli i loro sonni , da quatunque parle venissc

il nemico. II sig. Vervoort avea detto alia Camera il 20 Agosto 1859, che

eg]i avea attentamente esaminato la pianta, e che qitesta soddisfaceva-al

bisogno del couwmercio ,
delta popotazione d' Anversa

,
e delle esigenze

strategiche; insomnia che come tavoro di difesa era un capolavoro. E cio

non ostante questa pianta conservaya 1'antica cittadella fahbricata al sud

della citta dal Duca d' Alba sotto FUippo II, c ne creava una nuoya al

Nord
,
d' un' estensione di 134 ettari

,
e stabiliva un raggio di servitu di

585 metri tutto aH'intorno ai baluardi.

Alcuni adesso pretendono che questa pianta lK>n fosse comiraicata ehe

imperfettamente o solamente a certi uomini sicuri 5 tnttayia sta , che I

deputati almeno hanno dovuto averne conoscenza, poiche il sig. Vervoot

dice d'averla esaminata attentamente
;
e per conseguenza o fwono inetti

non prevedendone i pericoli ,
che ora vi scorgono , o deboli non osando

manifeslarH
,

o ciechi yotando per ispirito di pariito a favore del Mini-

stero contro gli inleressi dei loro committenti. Daccheia legge fu sanzio-

nata, si comincio il lavoro ,
e si contiauo con saHecitudine e vigore. II

genio militare, secondo il decreto della legge 1815, non tollero nelmiovo

raggio di servitu ne costruzioni
,
ne eievazioni , ne scavi

;
e ee qualche

temerario si permetteva di far contravenzione a ^questo decreto
,
era su-

bito processato ,
e veniva decretaia la demolizioee. Questo fu un primo

inotivo di makonteftto: i proprktarii ,
lesi nd loro.diritto (Ji usare e di

abusare dei loro beni, si richianiavano almeno per eseere ristorati de'loro

damii : vi furono meetings, .si fecero
petiziqni ;

raa la Camera non tesne

conto di questi riohiami. I piu favorevoli dicevano cbe lo Stato non deve

loro nulla per giustizia, ma quaJche cosa tiitt' al piu per equita. Questa
durezza disgusto gH interessati

;
ma s'aggiunse cosa

,
che commosse la

popolazione tutta intieca.

Al Nord della Citta erano stati scavati dei nuovi bacini, ed il Re stes-

so n' avea posto
la prima pietra. Or ecco, che circa 50D metri piu lungi

si fabbrica Fa faraosa cittadella dd Nord , e il genio militare esge dene
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servitu interne. Cio fu come un colpo di folgore, e gli Anversani, un po-
co sopiti in una falsa sicurezza, aprirono tosto gli occhi. La camera dei

comuni si richiamo ;
il consiglio comunale fece altrettanto

;
e si tennero

dei meetinges molto animati e minacciosi. Si comincio a domandare che

le fronti de' bastioni volte contro la citta
fosserp

distrutte : poi si voile la

demolizione delle due cittadelle
,
e ora non si e lungi dal

pretendere
la

distruzione di lutte le fortificazioni intorno alia metropoli del commercio.
Si e ora solamente conosciuto

,
che la Cittadella del iXord non puo esse-

rc attaccata che dalla parte interna della citta, potendosi 1' esterna inon-

dare
tuttp

all' intorno : dunque questa fortezza non potra essere difesa

contro gli assediati se non tirando sulla cilta , e sui vascelli che si tro-

vassero nei bacini. Gli Anversani hanno tanto bene presente alia memo-
ria i disastri del 1831, che non possono non temere i disastri piii grand! r

che essi preveggono. Essi si ricordano altresi che il governo provvisorio
decreto la demolizione della cittadella del Sud, e domandano 1'esecuzio-

ne di questo decreto. A fronte di questi ricbiami il Ministero si mostra

inflessibile , e la Camera, unendosi nella maggioranza all' opinione del.

ministers, non voile neppur accordare una nuova inchiesta, sollecitata dai

deputati amici d' Anversa.

Voi comprendete come debbano gli animi essere aecesi in questa me-

tropoli commercial, che si pretende sacrificata. I minisleriali credevano

dapprincipio che fosse un movimento fattizio
,
suscitato da alcuni rag-

giratori : ma ora e impossible di non giudicare questa questione se-

na e pericolosa se non ha una soluzione. Ultimamente un Senatore avea
dato la sua dimissione : bisogno provvedere alia scelta d'un successore ;

non vi fu chi accettasse la candidatura
;
e allo scrutinio, sopra 6662 elet-

tori, non si presentarono che 111. Erasi convenuto di protestare, coll' a-

stenersi
,
contro il regime dispotico applicato ad Anversa. Nell' ultima

sessione provinciale fu votatp un indirizzo al Re, nel quale si domanda

che, conformemente ai trattati del 1814 e del 1859, il pprto d'Anversa sia

esclusivamente un porto di comraercio, e intanto che si possano demolire

tutte le fortificazioni
,

si distruggano subito almeno le due cittadelle. E
probabile che questi yoti

non saranno ascoltati. Che ne seguira allora?

Se gli Anversani persistono nelle
Ipro proteste, come essi promettpnp, si

prenderannp estreme misure? L'unione fa la forza, tal e la noslra divisa
;

ma la disunione potrebbe essere la nostra rovina, specialmente in que-
sto tempo.
Le nostre camere non sono ancora sciolte. Ecco senza dubbio una ben

hinga sessione
;
ma interrotta da frequenti yacanze.

i. Noi abbiamo ayuto delle belle discussioni : oltre la memorabile di-

scussione sopra il riconoscimento dell' Italia, che non fu meno bella al

Senato che alia Camera dei deputati ,
noi abbiamo avuto quella della li-

berta della predicazione ;
in cui iCattolici hanno egualmente dovuto soc-

cornbere sotto il numero, ma con altrettanto maggior gloria. Alcuni gipr-
ni fa un borgomastro dei dintorni di Bruxelles si permise di seppellire
nel cimitero dei Cattolici un liberp pensatore che avea rifiutato piu volte

il prete sino all'ultimo momento. E uno scandalp,
da cui il sentimento cat-

tofico resto giustamente .commosso. La questione fu portata dayanti le

Camere. 11
Ministrp dell' interno oso prendere partitp per un sistema r

eondannato da tutti i suoi predecessor! piu liberali. Ma,'quantunque soste-
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nuto da alcuni consort! d'empieta, dovette battere la ritirata a fronte del-
la terraezza del sig. conte De Theux

,
della logica del sig. Nothomb e

dell'eloquenza del sig. Dechamps. Si e ora discusso rapidamente un pro-
getlo di legge che assegna per lavori pubblici la somma di 12 milioni.

II nuovo trattato di commercio coll'Ingnilterra fu presentato. La sessione
finira probabilmente coiraccettarlo.

PRUSSIA. 1. Malcontento del Re pel risultato delle ultime eleziorii al Parlameli-
to 2.

Risposta
del Bernstorff ad

interpellate sopra il riconoscimento
del Regno a*Italia 3. Dispacci di questo ministro per essere rassicurato

sopra L disegni contro Roma e Yenezia.
.,/'/ '.'.,. -y

" V
.".V"''"' .:> \;

'

1. Accennammo altra Yolta come le ultime elezioni alia Camera dei

Deputati in Prussia fossero riuscite assai
cpntrarie* agli intendimenti

del Ministero e del Re. Malgrado di tutte le circolari ufficiali e delle cal-

dissime pratiche ufficiose , i progressisli, con le yarie altre frazioni della

parte d'opposizione, riuscirono eletti in numero assai maggiore che i loro

avversarii conservators ; sicche la nuoya Camera, sbtto questo riguardo,
fece increscere al Re d'avere sciolta la precedente. Di che si ebbe indizio

manifesto, quando cento settantasette elettori d'Elbfng Marienbourg,
presentarono al Re un indirizzo per esprimer^li la loro divozione, in

segno dell'avYersione che essi professano per le idee politiche, che aveano
trionfato poc'anzi. Ecco, secondo la Nuova Gazzetta di Prussia, quale fu

la risposta del Re. Lo spiacevole risultato delle elezioni mi ha addolo-
rato. Mi dispiace d'essere mal

cpnosciuto. Tuttayia non -voglio riyersarne
ia colpa sul popolo, ma su qaelli che lo hanno ingannato. Infatti gli e a

disegno che venne sparsa tra il popolo la TOCC che io non volessi man-
tenere la costituzione del paese. Tale pero non e la mia intenzione. Io

voglio al contrario mantenere scrupolosarhente il mio programma del

novembre 1838, e spero che i deputati tiniranno per esserne pienamente
convinti, giacche io spno interamente d'accordo col mio ministero. Rice-
vo con piacere la testimpnianza che mi date' della yostra fedelta e della

vostra devpzione alia mia casa, e nutro tiducia che questa fedelta non si

smentira giammai.
2. Corsa in Prussia la notizia del riconoscimento del Regno d' Italia,

il
deputatp Reichensperger ne mosse interpellanza al Ministro -pegli af-

fari esterni, sig. Bernstorff; il quale prese tempo a risppndere tino al 22,

cipe fin che fosse spedita la nota ufficiale di tal riconoscimento, effettuato

alii 21, quando il Re ammise il sig. DeLaunay, inyiato italiano, a notifi-

cargli il titolo assunto da Vittorio Emmanuele. Nella seduta del 22 per-
tanto il sig. Bernstorff, rispondendo partitamente alia domanda del Rei-

chensperger , .disse in prima: Quanto al principio delle nazionalita
,

coi con quest'atto non intendiamo di riconoscerlo. Ne terremo conto fino

ad un certo punto ;
ma non e nostra intenzione in guisa alcuna di rico-

scerlo in modo assoluto. I fatti compiuti sono stati riconosciuti e nulla

piii. ... II Regno d' Italia non e stato riconosciuto se non nella sua at-

tuale esistenza
,
e non riconosceremo le conseguenze che ne potesssero

essere inferile. Abbiamo
, all'opposto, fatte sopra questo punto espresse

riserve. . . . Noi credemmo che fosse interesse della Prussia fare que-
st'atto, per entrare in buone relazioni con un grande e potente paese, come
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Fltalia. Noi non abbiamo, in questa, fatto piii di quello che hanno fatto le

altre grand! pptenze
di Europa ;

eccetto quelle che hanno motivi dina-

stici particolari per non farlo. D'allronde in cio che riguarda i sentimenti

e la coscienza del sudditi cattolici di Sua Maesta ,
io non credo che ab-

biamo bisogno di essere piii scrupolosi che gli altri cattolici dell' Europa.
Ha preceduto il riconoscimento di potenze cattoliche e ben

piii
cattoliche

della Russia. II riconoscimento e stato fatto dalle potenze cattoliche ad

eacezione, di tre che avevano interessi dinastici. La Francia, ilBelgio, il

Porlogallo hanno riconosciuto 1' Italia
,

eccetto 1' Austria e due altre.

In quanta concerne le pretese del regno d' Italia su Roma e Venezia ,

ejuesle possono esistere in teoria: ma, giusta le dichiarazioni che ha fatte,

il Governo di Torino ha espressamente promessso che eyli non cerchera

di effett'uarle, se non per via pacifica e con mezzi pacifai. Yi riuscira?

Questo e q-wanto imparererao dalla storia. Del resto tutti i diritti dci

terzi sono accuralamente riservati in questo riconosciraento
,

e noi nulla

abbiamo fatto con quest'atto che potesse pregiudicare simili diritti.

3. A ben chiarire riodole di queste risewe- accennate dal sig. Bern-

storff, ci e duopo dare uu coaipendio della storia diplomatica di tal rico-

noscimento, quale risuha dai dispacci pubblicali dai gioraali. Alii i di

Luglio il sig. Berfistorff indirizzo al sig. Brassier de Saint Simon, amba-
sciadore prussiano a Torino, un dispaccio con cui

, ricqrdate
le istanze

lattegli dal Governo di Vittorio Emmanuele per essere riconosciuto
,
e i

motivi per cio allegati, e le promesse di far prevalere i grandi principii
deH'ordine morale e sociale, sponeva riel modo seguente le pratiche fat-

le : ((I Ministn del Be Vittorio Emmanuele
, signer conte

,
tenendo lo

stesso linguaggio, ci hanno dato molte volte V assicurazioae
,
non esser

nelle intenzioiii del governo di Torino di far valere colla forza delle armi

certe pretensioni territorial!, riguai'date generalmente come facieuti partc
del programma politico del regno d' Italia, e che essi non rinnegano in

teoria
;
ma che questo governo e fermamente risoluto di mantenere la

pace coi suoi vicini e di lasciare all' avvenire e ai mezzi della negozia-
zione e dello sviluppo natufale delle cose, la soluzione delle question! di

cui si tratta. Una ve n'ha fra queste che interessa particolarmente la Prus-

sia, in cio che tocca gli interessi e la sicurezza della Confederazionc Ger-

man ica.

Questa e la questione della Venezia. Io non ho 1' intenzione, signor

conte, di trattare qui questa questione sotto il punto di vista strate-

gico, ne d'esaminare, se il possesso della Venezia e riecessario per as-

sicurare il sislema della difesa militare del mezzogiorno dell' Alemagna.
Non si tratta qui che del fatto, che i trattati in vigore assicurano al-

1'Austria questo possesso, e che il tentative di toglierglielo a forza po-
trebbe facilmente, mettendo in pericolo il territorio federale, trascinare la

Confederazioae Germanica nella lotta, e produrre cosi una conflagrazione,
a cui la Prussia, nella sua quaJita di membro della Confederazione, noq
polrebbe rimanere estranea. Attese queste possibili eventualita, le cui

conseguenze, probabilmente funeste alia futura sorte della stessa mpnar-
chia italiana, non hanno pQtuto sfuggire alia perspicacia deglj

uomini di

Stato che consigliano il Be Vittorio Enimanuele, noiabbiamo sinceramen-

te applaudito al linguaggio pieno di saggezza e fermezza, che il gabinetto
di Torino ba tenuto in una recente occasions, in cui la pace era minaccia-

ta dalla petulanza del partito rivoiuzionario.
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Questo contegno del governo di Torino
, qualora fosse sicuro per

1'avvenire, ci darebbe le guarentigie cbe noi desideriamo, e di cui abbia-

mo bispgno per appianare le nostre relazioni con lui
, riconpscendo il

nupvp titolo che 11 Re Vittorio Emraanuele ha preso e che noi abbiamo

principalmente esilato fin qui a riconoscere, a cagione delle pretensioni
che sembra implicare,edeidubbiii che si potevan nutrire sulle conseg-uen-
ze che il governo della suddetta Maesta Sua contava di tirarne per la sua
azione futura

; giacche, dichiarando espressamente che noinon vogliamo
ne possia;mo pregiudicare i diritti ,<iei terzi, che si trovanp lesi pei fatti

che hanno avuto luogo nella penisola, noi abbiamo npndimeno sempre
riconosciuto che non tocca a noi farli yalere e Vopporci alle conseguenze
degli ayvenimenti che si sono compiuti scnza il nostro concorso.

Se dunque, signor conte, il governo di Torino vupldarci, nella forma
che giudichera piu eonveneyole , sopra le sue intenzioni rigwardo a Ro-
ma e Venezia , assicurazioni che noi possiamo riguardare come guarenti-

gie sufficienti per noi, e che siano nello stesso tempo di natura da rassicu-

rare i nostri confederati e la parte deila nostra propria popplazione, che pq-
trebbe yedere nel nostro riconosciinento cio che non e, ciqe

n riconosci-

mento anticipato d'av\7enimenti futuri ch' essa prevede : io sono autoriz-

zato dal Re nostro augusto signore ad incaricare V. E. a dichiarare at.

governo di S. M., il Re Yittorio Emmanuele, che S. M. epronta a ficono-

scere il titolo di Re d' Italia. Favorite-, signor conte dar comimicazione
della presente al gen. Durando, lasciandogli copia di questo dispaccio e

ricevete ecc. Firmatp Bernstorff.
Ad ognuno e manifesto, che tanta insistenza nel riservare i diritti dei

terzi, e nel chiarire 1' impegno che si vuole preso dal Governo di Torino

rispetto a Roma e Venezia ;
tanta insistenza, in cui trapela anche -ana cer-

ta diffidenza verso il Gabinetto di Yittorio Emmanuele, non fu usata solo

per cerimonia, ma per aver buono in mano, quando Y n^eresse lo esiga,
da disfare il

jatto,
e per negare ajnticipatamente pgni valcre a nuove

usurpazioni ,
tinche Yinteresse medesimo non le faccia riconoscere.

II Gen. Durando, ministro per gli affari esterni del Governo di Torino^
si affretto di rispondere, con uu dispaccio del 9 Luglio, che venne poi
comunicato, con parecchi altri spettanti il riconoscimento della Russia

alia Camera dei Deputati, nei cui Atti ufficiali si legge al n. 772, p. 992.

In esso il Durando, dopo un pomposo panegirico della moderazione, con
cui il Gabinetto torinese condusse pgnora le pratiche per 1'unita italiana,

allegando le circolari ed i dispacci d' altri suoi predecessor]', ribadksce

formalmente la promessa d' impedire ogni tentativo cKepossa pregiudicare
la quistione di Venezia, riconescendo che il risolverla spetta alle Potenze
che

costituironp
il presente stato di cose; e quanto a Roma si protesta di

mantenere le dichiarazioni gia fatte piu volte, cioe che questa sia una

quistione da non doversi risolvere che con mezzi morali e diplomatic!'.

Quando il De Launay ebbe partecipato al Rernstorff queste assicura-

zioni del Governo di Torino, si fermo di aderire al bramato riconosci-

mento; e s'otto il 21 Luglio il Rernstorff spedi al sig. Rrassier de Saint

Simon un altro dispaccio, nel quale trascrisse i tratti piu espliciti degli

impegni assunti dal Durando rispetto a Yenezia ed a Roma; cjuindi, come

leggesi .nella Gazzetta della Stella^ e puo vedersi anche nell' Osservatore

romano n. 172, cosi ribadi le riserve sopra tal riconoscimento: Noi
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prendiamq atto, con piacere, di queste dichiarazioni del goyerno di S. M.,
il re Vittorio Emmanuele, sopra le sue intenzioni pacifiche rispetto a Roma
e Venezia. Dopo aver ricevute queste formali assicurazioni del gabinetto
di Torino, il re, nostro augusto signore, ha risoluto di riconoscere il ti-

tplo
di re d' Italia

;
ma

, prendendo questa decisione, importa che il nostro

riconoscimento non sia interpretato m modo inesatto. II governo del re in

nessuna circostanza ha celate le sue opinioni sugli avvenimenti consum-
mati nella penisola. II riconoscimento dello stato di cose che ne risulta

,

non potrebbe adunque esserne la guarentigia, nello
stessp

modo che non

saprebbe implicare una sanzione retrospettiva della politica, che il gabi-
netto di Torino ha tenuta. Molto meno intendiamo pregiudicare le

qui-
stioni che interessano i terzi, e rinunziare ad una intera liberta di giudicio

rispetto alle eventualita che potrebbero modificare lo stato presente delle

cose. Se, in un momento cosi grave, ip
credo di non dover lasciare sus-

sistere il menomo dubbio intorno lo spirito con cui intendiamo riconosce-

re il titolo di re d' Italia, Tatto stesso del riconoscimento parla abbastan-
za chiaramente per altestare 1'affetto che noi pprtiamo all'Italia, alia

consolidazione di un ordine regolare di cose nell' interno, come allo svi-

luppo
della sua potenza e della sua indipendenza all' esterno. Possa que-

st attestato delle
npstre

beneyole
disposizipni divenire, per le nostre re-

ciproche relazioni, feconda sorgente di felici risultati. V. E. vorra leggere
e lasciar copia di questo dispaccio al generale Durando. Ricevete ecc.

Bernstorff.
II Goyerno di Torino, fedele al principio che cosa fatta capo ha, pocq

si briga di sterili riserve, le quali ben sa doyer ayere gli stessi risultati

che le riserve di Yillafranca e di Zurigo, e la stessa emcacia che ebbero
le tante promesse e guarentigie pel mantenimento di tutti i dirittisovra-

m del Santo Padre. La rivoluzione ruba; poi, col coltello in mano, giura
di aver diritto pjenissimo alia cosa rubata, dando al latrocinio il titolo di

restituzione. La politica utilitaria guarda il coltello della
rivoluzipne, fa

i suoi conti, trova che ai.fatti consummati non basta opporre 1' inerme

diritto, non si sente voglia di adoperare altri argomenti ;
e si acconcia a

far comunella col ladro, finche non venga il tempo opportune di abboc-

carne, in parte almeno, la preda.
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E qualche tempo che un religioso a noi personalmenle ignoto,

ma certamente pio e zelante, ci spediva in copia una lettera di per-

sona a lui, diceva, carissima, invitandoci a mettere in chiaro i molti

errori che con buona fede, a quanto pare, queH'uom dabbene vi

professava. Ed avremmo voluto compiacere lo zelante sacerdote.

Ma 1'immensa e dolorosa messe, che da piu d'un anno dobbiamo

raccogliere nei campi della politica ,
come tolse il luogo a molti

gra\:i articoli c perfino talora a qualche parle costitutiva del qua-

derno, cosi e mollo piu ci yieto di secondare lo zelo personale, che

potea certamente recare al pubblico un qualche vantaggio, ma che

era lontanissimo dal richiamare Tallenzione e soddisfare in tali con-

.giunture 1'espettazione del piu dei nostri lettori.

Rileggendo oggi dopo piu di un anno quella carta, col desiderio

di soddisfare pur una volta a quel buon religioso, chi sa, dicem-

mo, se giovera piu a nulla il risponden i ? Chi sa quante mutazioni

saranno avvenute in questo tempo nell'animo di quell' uomo onesto,

dopo lante lezioni terribili dated dalla Provvidenza ?

Cio nondimeno poiche in quella letlera apparisce vivamente efli-

glato 1'animo di molti odierni catlolici (seppur meritano tal nome gli

eretici di buona fede), ai quali nella loro ribellione alia Chiesa altro

Serie V, vol. JH, fasc. 299. 33 20 Agosto 1862
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non manca che la contumacia
;

solto lale aspello eredemnio potere

scrivere quattro parole, non per la confutaziorie di quegli error!
, ma

per mettere in chiaro lo spirito doncle essi procedono. E questa a

noi sembra la miglior maniera di giovare a quell' anima , per cui il

pio religioso era sollecito.

Se prendessirno ar confutare gli error!
,
chc cosa potremmo dire

die giunga nuova a quel buon cristiano? Egli si professa educato

coi principii crisliani, anzi deslinato alia camera eeclesiastica, affe-

zionalo alia fede degli avi suoi, profondo catlolico romano, nutrito

delle apologie del Balmds
,
del Nicolas

,
der

4

lacordaire, dei Ventu-

ra ecc., c pero lontanissimo dal protestantesimo. Le doltrine non

gli-sono dunque ignole, anzi iulti gli error! ch'cgli schicchcra nella

sua leltera si Irovano anlicipalamente confutati nei libri stessi, di

cui si dice let tore assiduo ed aramiratore. Come \orresle dunque che

in breve articolo gli logliessimo di capo ianti error! storici
,
filosofi-

ci
,
ascetic!

, leologici ,
oslinalisi a nou si arrendere ai Ianti volumi

di quegli eccellcnli apologist! ? il buon uomo non nc capi^ce le

risposle, e neppure capira i noslri discorsi; o epreoccupato da pas-

sioni ed interessi per cui insordisce al ^ero, e il nostro articolo non

cangera quella mala disposizione dell'animo.

Invece dunque di ripelere il delto e ridcllo, tentiaino un' altra

medicina
,
la qualc potra lorse gio\ are anclie allo scrillore della lel-

lera
,
e che senza fallo riusc-ira a moll! altri opporlunissima. E la

medicina sia di moslrare la causa
,
la radicc di cotesto pensare an-

ticaltolico, che si Irafora inosservato in molli animi onesti^ i quali al

par del nostro anonimo si dicono, cd anche si crcdono profoudamente

cattolici e cattolici romani.

Si
, Icltore, molti purlroppo ne conos.eiaiUG di lali cattolici roma-

ni, che ogni di non solo in qualchc cpislok famigliare e confiden-

xialc, ma in libri pubblicali, in prograuiftii di associazione, nei Fogli

periodic!, nei cafft, nelle assemblec, nei circoli, afiibbialasi la gior-

nca di apologist! della Ghiesa, la bislraUano poi spieUtamenle, van-

landosi col nostro Anonimo della loro impaoialita nei seaienziare

ira laChiesa e 1'ercsia, con animo scevro d'og-ni interesse temporale.

In nome di questa imparzialita quel dabben uomo, volendo consolare
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I'amico, che e religioso e che teme di esser cacciato dai suo couven-

to ;
e volendo far penetrare net suo cuore il balsamo delta speran-

za, sapete a quali ragioni si appiglia ? Gli dice in primo luogo che

la cagione della persecuzione e la Chiesa medesima , la quale abu-

sando della divina sua autorita ed tnfallibilita se n'e scrvita per con-

quislare potenza e ricchezza. Gregorio VII riusci a.sterminaroertt

concubinato: ma contro I'ambizione elacupidigia tutli ne riuscirono

vani gli sforzi. Si emendi il clero
, smetja il desiderio di possedere

e di comandare nel secolo; e, cessate le persecuzioni, si vedra rive-

rito e benedetto dai laid, nkidi, <*;;_>

La seconda ragione della perseeuzione, ehe fa palpitare il po\en>

religioso, e law nroluto i preti fomentare Tignoranza, 1'ignavia,

1'imbecillita, la schiavitu per avejjejl morippoHo della scien?4 ,
del-

Toperosita, della liberta
, della p^diio.nanza. Di che le nazioni calto-

liche, come Austria, Spagija e la nostra niisera Italia giacciono nel-

I'abbrutimentG del pensiero, Mll'infngardagyme, nel futalimo,

meulre Inghiitcrta e Prussia soiio miracoli ^vfesiemmic dello-spi-

rilo, per la forza, lenergia, /d civilly*

La terza ragione e T inlrametie;nza del clero, ostinato netla sua

umbizione, che preferisee i beni deHa terra a qiielli del cielo. Dalla

qual sua libidiae di poteuza -e.nuta -

j la v.oglia di protestanteggiaro

ritalia
; con gij perche si stimi il protestaniesirno c^ine dottrina rc-

ligiosa , ma perche si assume come macchina politica, contrapposta

alia dojninaziooc dericale. E qui colla esortazione coagiungendo gli

ammaeslramenti , Avreste potuto. ben v^i, conclude, ridurre la

Jottrina cattolica a'suoi ^eii e glusti CQjifini, quelli stabilili dai Pa-

dri e dai Dottori , limitarla ci-oe alia necessaria competenza della fe-

de e del eoslumi, abdicando tutloci6 che riguarda le cose puramente

libere ed umane, Avreste poluio pubblicare' allamente che le cose

poliliche e civil i non riguaidaoo la Cj0mpejsenza della Chiesa. A,vrs-

sje polulo, come fale in Inglulterra e nell'America, dichiararvi in-

difforenti ai combiaiBcnti d' istiluzioiii polUiche e di dinastie. A\re-

^te potuto ripetere joeir Italia la coBsecrazione di un nuovo Re, come

usaste coi Napoleonkii in Fra-nci^. ?> ( Yedete <fiianlc cose avremmo

potuto., se av^&sirao un po.'.di o^iesio liberalismo nelle venel)
rucis
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Dopo questa parencsi 1'avere inveito contro 1'amore del clero

verso le cose temporal! lo conducea naluralmente a spiegare all'a-

mico la quarta ragione della persecuzione, il dominio temporale del

Papa : inlorno al quale ripete le solile trivialita
,
delte e confutate

mille volte in quest! due anni da mille libelli e giornali , e condan-

nate per ultimo nel memorabile concistoro del 9 Giugno dalla augu-

sta voce del Vicario di Cristo, coiresplicilo e solenne assenso di lutlo

1'Episcopato cattolico. A questa voce infallibile di lulta la Chiesa si

sara egli arreso il cattolico profondo? In tal caso apparisceun nuovo

motive, cherende superflua, come abbiamo detto dianzi, ogni confii-

tazione. Perfidia a resistere, facendola da pedagogo a tulta la Chie-

sa? Si Ecdesiam non audierit , sit libi sicut ethnicus et publicanus.

Ouinta ed ultima ragione della persecuzione si e die gli Ordini

monastic! sono spenti nella pubblica opinionc dei crisliani
, perche

inutili alia societa umana. Che couto egli dice
,
volete che si faccia

oggi di questi contemplativi da refettorio, di quest! cremili da cilta?

Invece di risuscitarne la pristina osservanza
,
Pio IX avrebbc dovu-

to cambiarne lo scopo, rcndendoli utili.

Tal' e la sostanza di questa lettera consolaloria, mandata rla un

cattolico profondo ad un irate perseguilato : oh che consolazione !
)

nella conclusione della quale I'Aulore si consola, perche la Chiesa a

siio tempo si riformera, ed allora 1'eresia si prostrera riverentc, ve-

dendola spogliata d'ogni attaccamenlo ai possess! terreni. Come ve-

dete, se volessimo ridurla in un periodo, tutta la lettera cosi po-

trebbe compendiarsi : Se 1' Italia va a soqquadro, la colpa non e

della rivoluzione che fa guerra alia Chiesa ,
ma e della Chiesa che

non vuol cedere alia rivoluzione. Ceda una volta
,
ceda le ricchezze,

il dominio : non usi T autorita e 1' infallibilita
,

se non in quel modo

che piace al secolo.; ed allora il secolo, sentendone i vantaggi senza

gli incommodi, cessera di perseguitaiia.

Cosi la pensa costui
;
cosi tanti altri che si credono catlolici e che

sfogandosi in invetlive ed esortazioni consimili si persuadono di

fare alto di amore figliale verso la Chiesa. Ai quali furon diretle da!

regnantc Pontefice paterae, ma gravissime ammonizioni nell'Allocu-

zione del 18 Marzo 1861. Or donde nasce un si strano pervert!-



CHE SI CREDE CATTOL1CO 517

mento d'idee, per cui il discepolo si arroga di farla da maestro, il

laico insegna ascetica al religioso ;
e per consolarlo dell'essere per-

seguitato vi aggiugne la contumelia del chiamarlo inutile e corrotto?

Esponiamolo brevemente, perche ai traviati scrva.di speccliio, in cui

possano ravvisare se medesimi ed emendarsi ; agli incolumi serva

di cautela per non eadere nel laccio.

La ragione fondamenlale e, s intende, la mancanza di fede e di

docilita verso la Chiesa. Ma questa stessa ragione fondamentale co-

me giunse ad esercilare influenza e ad ottenere predominio fra tanti

cattolici?

Fatcvi un'idea del come si vive e quali opinion! corrono oggidi nel

mondo, e vedrete quanlo sia facile per un catlolico di mondo il giun-

gcre a quest! estremi. Da lungbissimo tempo la mescolanza d'uomini

d'ogni religione ha condolto il vivere sociale ad una quasi necessita

diesterno inditfercntismo. Indarno la Chiesa vi contrappose tultiquei

decrcli die la discrezione potea permctterle. Principalmente dopo la

pace di Vestfalia die sbandi il vangelo dalla politica, anche la so-

ciela civile e la domestica incominciarono ad ammettere la screzia-

tura rcligiosa. E cresciuto poi smisuratamenle 1'inlreccio delle rela-

/.ioni fra popoli , per la facilita ed ampiezza delle comunicazioni
,

il

conlagio scambievole delle idee divenne poco mono die inevitable
,

come la complicazione degli interessi. Deploro questo fatto il cuore

matcrno della Chiesa, ben prevedendone le trislissime consegucnze:

e continue) e conlinua tuttora a sostenere il divieto or colle leggi

contro i matrimonii misli
,
or colla proibizione dei libri , or colla ri-

provazione dell' insegnamento misto. E nella celebre Enciclica di

(iregorio XVI, quel gran Ponlefice riprovo con biasimi gravissimi

1'iadinazione mostrata da certi cattolici ad cntrare cogli cterodossi

in associazioni di beneficenza, di negozio, di lelteratura, ecc. pel

conlagio die facilmente se ne contrae nella continua eonvivenza. Ma

puu ella la Chiesa cambiare i fatli e le viccnde politiche, o impedir-

ne i natural! effetti? La societa odierna e dunquc cosi composta, e-

nella perpetua complicazione delle relazioni sociali, i eattolici bevonft

proteslantcsimo e razionalismo, mentre razionalisti e proteslanti sor-

biscono pure qualche sapore di linguaggio e d'insegnamento cattoii-
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GO. Ma con questa gran difficrenza nel raultamento, che il male di

rado giunge a cedere il luogo al bene, laddove il bene con somma

faciliia si corrompe in male. La ragione ognun la vede, ed e compen-

diata dai moralisli nel noto assioma : Bonum ex integra causa, malwn

ex quocumque defectu. Se un cattolico riesce a persuadere la Trini-

ta ad un Sociniano o I'Eucarislia ad un Zuingliano, costoro, eambia-

to un articolo del loro simbolo, carabieranno bens! 1'. eresia ma non

diverranno caltolici. Un cattolico aH'oppObto, che per una obbiezion-

cella conlro coles 11 misteri consenta ancfae solo a dubitarne, eccolo

in un aitimo divenulo erelico, perche clii nega un dogma non puo

piu credere di fede divina tutti gli altri : Qui offendit in uno, factus

est omnium reus.

Nella continua famigliarita fra caltolici ed elerodossi il vantaggio

sta dunque dalla parle dei secondi, anche solo che si consider! la

quantita numerica dei dommi. Se poi aggiungetc e 1'intrinseca diffi-

colta intellettuale nel crederli
,

e le conseguenze pratiche nel tenore

della vita, il vantaggio (lell'eterodossia crescera a mille tanti, essen-

do notissimo che molto piu facilmente dai malvagi vengono sedolti i

buoni, die dai buoni convertiti i malvagi.

Ecco dunque in quale perpetuo pericolo viva il cattolico nella so-

cieta odierna. Fate die per la sua imperizia o sbadataggine non lo

conosca
; aggiungeleci un po' di albagia, per cui si creda un mezzo

dottore in quella religione, di cui forse appena studio un piccolo ca-

techismo
;
e pensate quanto sara facile ch'egli s'impregni d'idee ele-

rodosse, credendosi pur sempre ferraamente cattolico.

Tanto piu die posta per 1'infelice condizione dei tempi la necessi-

ta di continua convivcnza con chi o nulla crede o mal crede, nasce

una seconda necessita, die il linguaggio sociale a poco a poco si tro-

vi alterato, non potendosi ad ogni pie sospinto intavolare una disputa

per rettificare una frase, per irilerpretare un vocabolo. per ripren-

dere uu errore o una impertinenza. Cosi il pubblico linguaggio a

poco a poco avvezza gli orecchi ancor dei cattolici ad errori, a be-

stemmie, a censure di persone, di dottrine, di istituzioni ecc. E poi-

che il linguaggio, germinato dall' idee ch' egli significa. torna reci-

procamonte a destare quelle idee
;

ne siegue che a forza di sentir
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ripelcrc dottriue anlicaUoIiche
, qucsle dollrinc allecchiscorio negli

animi incauli , i quali non s' avveggono del conlinuo aUerarsi -del

loro pcnsieri ,
e giungom) ben presto- ad csscro lull' allri claque!

che furono.

Cosi Tusare alia dimestiea coi miscredenti introduce uella sodeta,

anche del callolici, prima una tolleranza <ii cortesia, ocauila die vo-

gliate dirla
, per non ridurre le famiglie e le cilia ad una perpctua

polemica: poi dalla tolleranza degli error! si forma I'abito del loro

linguaggio; e per compassione agli erranti, specialrnenle se natural-

mente probiedonesti, s'incomincia ariguardare la niiscredenza co-

me un minor male, che Dio dovra condonare per la buona fede di

cjuegli onest'uomini. Quindi nasce una certa indilferenza per la loro

coaversione, giudicala men necessaria alia salvezza eterna. Questo

indifferenlismo, pcnetrato .nel linguaggio comune. si trasforma in

principio sociale; e il pareggiare la Ghiesa colle sette erelicali, il

cojkcedere all' errore i medesimi dirilli che alia verita, il discutere

con ugual piglio da maestro grinsegnamenti della Chiesa e quei del-

1'eresia, s'incomincia a riguardare quale allo di giusla imparzialita.

Tali sono le natural! conseguenze di una lunga famigliarila con

persone imbevute di error! : alterazione delle dottrine nella menle,

indifferenlismo nel cuore, e per conseguenza facilila a conlrarre lufcte

ie abitudini di quella societa, in cui \i\iamo. Or.qui, Dimmi con cM

In vai e ti dirb chi sei, dice il proverbio, c noi poit'emo dire nel ca-

so presonte : Ditemi quali error! corrono nella sociela odicrna, e(l ro

ve 1! additero in questa letlera scritta sotto 1' influenza del secolo.

II primo gravissimo errore, che corre nella societa, e rindipenden-

za del pensiero ,
che fra' prolestanti \?eniva delta spirito pricato, .ed

oggi \&m appellala liberta del pensiero, natural diritlo dull' uomo:

quasi la menle umana non fosse obbligala ad acceltare la veiila cer-

lamenle conosciuta. Colesla indipendenza, lungi dall' essere vera li-

berla rende anzi ogni liberla, impo&sibile : essendo impossible iibei-

la senza ordine, ordke senza aulorita, autorila senza dipendenza.

Ma r indipendenza elerodossa come fara per annidarsi in una testa

che Yorrebbe essere caltolica romana, ^vale a dire docile alia rivela-

interpretata dalla Chiesa e dal Pontefice Romano 1 DodlUct-nel-
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Findipendenza, parrebbe quasi un problema insolubile, una quadra-

tura del circolo. Eppure per certi caltolici la cosa e cosi facile, co-

me due e due fan quattro : ed eccone un bell' esempio nella lettera

di cui parliarao ;
che dalla lettura degli apologisti crede aver tratto

questa bella soluzione : LA SOGGEZIONE, DICE, RIGUARDA IL SOPRANNA-

TURALE, LA LIBERTA RIGUARDA LE COSE NATURALI. QuiNDI L'lNFALLIBl-

LITA DELLA CHIESA NON SI ESTENDE AL DI LA DI CIO CHE RIGUARDA LA

FEDE E I COSTUMI.

Che ve ne pare? Non e falto il becco ah" oca? Soggezione nel

soprannaturale, liberta nelle cose natural!
;
e i cattolici saraimo cosi

liberi nell'opinare come il piu sbrigliato dei protestanti. La sola

differcnza sta in cio che il protestante giudica da se medesimo ac-

cettaudo o ricusando il dogma ;
laddove cotesto sedicente caltolico

accetta dalla Chiesa qualunque formola di dogma o di morale, ma si

riscrva il diritto d' interpretarla colla sua ragione.

Per capirlo piu evidentemente
,

ritletlete di grazia che ogni dot-

trina soprannaturale dove dalla Chiesa spiegarsi con voci, che hanno

significato analogo nell'ordine naturale; e tutli i precetti di morale

obbligano il crisiiano a eerie determinate maniere di operare nel

xnondo estcriore. Ouindi vedete che concedere alia Chiesa \\solo so-

prannaturale, il solo ordine morale, e lanto assurdo quanto sarebbe

il vendere ad un gioielliere il solo splendore di un diamante o ad un

cocchiere la sola forza di un cavallo. voi dovete vendere diaman-

te jntero, cavallo intero, o confessare che vi burlate dei compratori.

Vedetclo concreiamente nella nostra epislola polemica.

Che cosa vuol dire cotesta frase sogyezione nel soprannalurale,

liberla nel naturale? Troverete mai nulla che possa dirsi assoluta-

mente e puramente soprannaturale in una religione, che e istituita

per gli uomini? I mister! piu sublimi cd incomprensibili non potreb-

bero credersi dall' uomo, se non fossero spiegati con voci natural-

men te intelligibili. Ed appunto per questo lo studio della leologia

richiede ed ha prodolto fra i cattolici quella metafisica sublimissima,

nella quale si sludiano relalivamente ai dommi le nozioni di perso-

na
, di natura , di atto , di potenza , d' intelligent , di generazio-

ne ecc. ecc., voci tutte quante che hanno unsignificato nel linguag-
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gio nalurale, e la cui intelligenza rella o storla introduce retlHudine

o errore nella credenza del dommi.

Fale che, seguendo il principio del noslro Anoriimo, un cristiano

vi dica che secondo lui la sostanza non e allro che 1' estensione
, e

ne inferisca qualche errore intonio alia semplicita di Dio o al mislero

eucaristico
;
che potrele voi rispoiidergli? Addurgli 1' aulorita della

Chiesa? L' avversario 1' ammeltcra nel soprannaturale : ma soggiun-

gera, il vocabolo sostanza spiegare una nozione nalurale
,
e pero li-

bero essere ad ogni cristiano di pensarne a suo senuo.

Peggio poi per cio che riguarda i coslumi. Secondo 1'aulore la

Chiesa ha dirilto di regolarli. Ma qual cosa e nei costurai, che non

appartenga anche all' ordine naturale? Non sono cose, che riguarda-

no i coslumi, la guerra e la pace, le leggi e ramminislrazione, ilvi-

vere domestico, il civile, il politico, 1'internazionale? la Chiesa

non avra dirilto d' ingerirsi in questc cose, e voile togliele quell'au-

torita che prima le concedesle sopra la fede e i costumi : o manle-

nele alia Chiesa' quel dirilto che le concedesle, e cessate una volta

di querelarvi delle sue inlrameltenze politiche.

Assurda e dunque la divisione del naturale dal soprannalurale :

impossibile in pratica la soluzione del problema, die va cercando di

concedere al caltolico la liberla dei protestanli. Ma quei poveri cal-

tolici che, vivendo in un mondo si guaslo, si sono ubbriacati di amo-

re per Y indipendenza, non la mirano cosi pel sollile, e colla loro

distinzione del naturale dal soprannaturale si credono licenziati a

farla da maestri della Chiesa, ogni qualvolta la divina sapienza di

quesla ,
sentenziando intorno a materie accessibili all' umana ragio-

ne , non si rannicchia nelle microscopiche dimcnsioni del povero

loro cervello.

Arrogatasi poi questa pedagogia sopra la Chiesa , e naturale che

prendano a sentenziare di tutto con quella boria che e propria del-

T ignoranza; e die tanto piu e audace nel proferire la senlenza, quan-

to meno e capace di vederne il pro e il contra. Diamo un' occhiala

alle quattro o cinque ragioni, con cui il noslro Anonimo vuol persua-

dere Tl'amico, causa dei suoi guai essere lo scadimeiito della Chiesa ;

e vedrete la deplorabile conseguenza di quel primo principio, con
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cuF, &eeverando il naturale clal soprannalurale, credettc conquistare

I' indipendenza.

La prima causa della persectrzione egli ci ha detto ^ssere la

Chiesa me'deshna, die abuso della dkina sua autorita ed' infallibilita

per guadagnare potenza v ricchezza. E'abusare ^cosi* dei doni dfcf cie-

lo e pur Iroppo cosa nativrale: natwrali sono la potenza e la ricchez-

za. L'autore dunque e nel suo dirifto giudicando di queste materie:

ed ecco la formola del suo decreto. Questo predominio, dice, potea

coiidonarsi nel medio evo, quando il clero primeggiava per virtu e

sapere : ma oggi colla pvrdila del sapere e della virtu il clew ha

pe-rduto oyni dirillo di dirige're le nuove ffenernzioni. E qui pei

mostrare la -profonda ignoranza c la corruzione- del ceto-clericale cita

Faiilonla -deU'e cinque piayhe, opera, dice, di un Sanlo die fu mes-

sa airindicc : e soggiunge:' Doloroso spettacolo di un clero dege
1-

nere
,
die pcrdula ogni aureola di santila e di scicnza

,
si riduce a

perseguitaro gli ullimi rappresenlanti di queste divine facolla, per

sostituirvi 1'ignoranza, Vipocrisia e 1'aTidita!! !

Ecco, Icllore
,
come park il cattoltco romano intorno all' autorila

di Roma nel condannare i Hbri : potete voi trovarc arroganza mag-

giorc in qual piii vi pi'accia dci gianscnisli od altri eterodossi? E

quell' andacia con cui condanna, tutto il ceto ieralico come indegno

delle sue funzioni
,
un laico

, sepolto forse in qualche piccola citta-

deirUmbria, quasi avcsse letto tutti i processi delle curie vesco\ili

del mondo contro i chierici colpevoli, non e un miracolo di temerila?

Cosl si discorre cbnlro i preli nei caffe e nei bigliardi : ma son egli-

no i giovinaslri di coleste bisclie quei che dcbbono insegnarc ai cat-

tolici la riverenza dovuta al clero ?

L' ignoranza poi apparisce da parccchi errori di questo lungo Iratlo

di cui poche parole abbiamo noi riporlate. Ma anchc in queste poche

\oi trovate tre o quattro madornali spropositi. II primo e che il di-

ritto del clero nel regblare i popoli dipencla dal suo sapere e dalla

sua virlu; e die, perdute queste facolta
, egli perda quel diritto.

Fu questo 1' errore del Gianduno
,
del Yicleffo ed altri

,
condannati

percio come crttici dalla Chiesa. Secondo indizio d'ignoranza e.quel

deprimere il clero odierno a paragone di quello del medio-evo In
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quell'epoca certamenle molli gran Santi ebbe la Chiesa. Mail nostro

autore non sa quanti ne conosca Iddio nella Chiesa odierna
,
e pero

ingiustamenle la deprime sollo queslo aspello. In quanto poi alia

totalita del clero, basta la piu Aieye infarinatura di slona per eom-

prendere 1' inimensa superiority acquistata dal ceto ieratico dopo la

riforma trideatina. Cbi legge ndle sloric del mediot-evo la maniera

di vivere di molti di quei prelali ,
non puo cerlo altribuire alia \ir~

lu la loro padronanza sopra i laiei.

E qui cade in-acconcio il nofrare vm terzo errore di questo buon

uomo, cbe il primato lempoi'ale del cherici nel medio evo attribuisce

all'ignoranza dei laici. intende allribuire quest' ignoranza ai laid

in quanto non istudiavano Yirgilio ed Omero, anzi molti erano anal-

tabeti, e il fatto e verissimo, nia ali'tiopo noslro inconcludente
; giac-

cbe i laici non obbedivano ai cherici, perclie quesli leggevano Omero

e Yirgilio. 1' ignoranza allribuita ai laici riguarda la gestione dei

loro interessi, e questa non puo mai aver luogo in qualshoglia eta

del mondo e della ci villa. I contadiiii anche piu rozzi comprendono

o credono compi-endere i loro inleressi meglio assai dei piii dotti

economisli ed agronomi ;
onde e continua la lagnanza di questi con-

Iro la caparbieria dei contadini nd ricusare lutte le proposle di im-

megliamento. Se dunque il clero nel medio evo ottenne tanta influen-

za, non ne fu causa il suo sapere ,
ma F ufficio a lui addossato dal-

1'Istilulore della Chiesa nella condolta morale dei popoli. II che

intendiamo dire per riguardo all'universale movimcnlo della societa

cristiana, senza negare clie certi personaggi piu insigni ollcnessero

allora, come adesso, quel maggiore ossequio ed influenza, che ger-

mina naturalmenle dallo straordinario splendore personale di virlu

e di sapere.

Un quarto errore storico commcltc qui il buon uomo, dandoci a

bere che 1'avidita di dominazione generale', della quale egli accusa la

Chiesa ,
venisse combattuta

,
come il concubinato del clero

,
dalla

invincibile fortezza di S. Grcgorio VII. Tutto al conlrario : le grand!

lolle di quel Pontefice, guidato in quesle dal diviuo Spirilo, mirarono

principalmeute a rivendicare per la Chiesa quella indipendenza dal

Hfin-iv
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poter laicalc ,
che oggi \iene calunniata come cupidigia di do-

minio 1.

Passiamo alia seconda ragione della persecuzione, die e raver fo-

mentala nei popoli 1'ignoranza, 1'ignavia, la schiavitu: di die 1' Au-

stria, la Spagna, e 1' Italia appariscono rozze rispetto all' Ingliilterra

e alia Prussia. L' arroganza di questa imputazione apparirebbe \7ie-

piu evidente, se ne trascrivessimo a verbo rinyetliva. Ma anchesen-

za questo ,
un pover uomo

(
e forse non uscito mai dalla provincia

ve nacque) die da cosi dell'idiola e del rozzo a Ire popoli europei,

e fra gli altri a tutti i suoi concittadini
,
non e un bel saggio di mo-

deslia? E I'attribuire questo scadimenlo a quella incomprensibile

scelleraggine del clcro
,
die preferisce di dominare sopra concitta-

dini ignoranti, iniingardi e schiavi, mentre potrebbe averli istruiti,

attuosi e liberi
,
non e el la pure un gioiello d' invenzione fantastica

ed assurda? Fantastica, perche pronunziala da un noslro concitladi-

no, il quale invece di guardare intorno a se cio che tutti \eggono,

cio die le statisliche ufficiali dimostrano
,
cio die la storia attesta ,

niun paese avere in Europa tanli commodi per 1'istruzione popolare

quanti ne offrono gli Slati della Chiesa , ripete da pappagallo cio

die avra forse uclilo in qualche crocdiio o caffe da uno di quei set-

tarii, die lianno giurato (e lo sappiamo dal Cretineau Joly nei do-

cumenti dei setiariij di renderc i preti spregevoli e odiosi al popolo.

Assurda poi, perche da un canto frcquentando i laid le scuole mede-

sime dci cherici
,
non sarebbe possibile istruirc gli uni ed abbrutire

gli altri. D'altro canto assumendosi il clero gcneralmente dal laica-

lo, ignoranlc sarebbe il clero se ignoranle fosse il laicato. L' accusa

dunque scagliata qui contro il clero congiunge all' ignoranza dei falti

una manifesta malignita: la quale nei nostro censore ha per so-

prappiu il marchio della iiigratitudine e della sfocciata menzogna ,

poiche egli professa aver ricevuto dal clero una parte del suo sapere

quando si inizio negli studii ecclesiastici.

1 La Chiesa, nell' orazione del Santo prescritta pel 25 di Maggio ,
a Dio

attribu:sce questo spirilo d'indipendenza: Dens qui BeatumGregorinmetc.

pro tuenda Ecclesiae libertate virtute constantiae roborasti : e il censore del-

la Chiesa le attribivisce a colpa questo spirito di dominazione.
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E quesie osservazioni mostrano che il Balmcs non abbisognava dei

suggerimenti di cotesta malignita per giustificare le genii catloliche

control pretesi progress! delle prolestanti. E il volere costui indel-

tare il suo latino al Balmes in una materia, dal pubblicista spagnuolo

si doltamente trattata
,
e uno di quei tratti di arroganza die si per-

donano soltanto, quando si riflette alia peggiore temerita, con cui il

profondo catlolico la fa da pedagogo alia Chiesa.

Comprendesse egli almeno di qual raateria stia parlando ! Ma in

verita possiamo dubitare se egli sappia che cosa sia civilla : ne an-

dremmo forse lungi dal vero se affermassimo tenersi da lui per so-

stanza della civilta quella forbita coltura
,
con cui 1' operosila dei po-

poli elerodossi si sforza di godere tutto il confortable, lutto il dolce

della creazione materiale; o quelle liberta licenziose, a cui viene og-

gidi affibbiato il nome di civilta dai soyvertitori di ogni ordine e di

ogni cattolicaistituzione. Costoro certamente debbono continuarnente

dire e ripetere che la civilta della croce e della fede rende i cattolici

inferior* nelle agiatezze del lusso e nella sfrenatezza di ogni liberta.

Ma se la prima delle civilla sta nella rettitudine delle leggi e dei

coslumi-, qual maggiore ignoranza puo esservi che 1'attribuire ilpri-

mato di eivilla ai paesi protestanti, in quel momento appunto, in cui

tutta 1' Europa e altonita pei miracoli politici del Cattolicismo, per la

sua unita nel difendere la S. Sede, per la fortezza del Pontefice nel

difendere il diritto? E poi chi non conosce le schifose piaglie della

persecuzione religiosa, del dworzio, del bastardume ,
dei proietti ,

dell' infanticidio, del suicidio, della irreligione, dei morti di fame 1

cc.
,
in cui 1' Iiighillerra e la Prussia tengono un si vergognoso pri-

mato sopra le genti cattoliche, autenticamente documentalo nelle sla-

tistiche ufficiali ? lo scriltore della lettera ignora che queste miserie

offendono la base slessa della civiM, o ignoi'a che esse formano la

cancrena di quei paesi da lui si lodati. Sia ignoranza di dirilto, sia

1 Dei morti di fame abbiamo udito pocanzi le dolorose querele di Ye-

scovi e di Deputati Irlandesi; del divorzio si e cercato il rimedio nelle

camere di Prussia e d' Inghilterra : delsuicidii fu pubblicata pocan-zi la

Statistics in Francia e nel 1858 essi ascendono a 3050. Trovera egli qual-

<5he cosa di simile in Italia? Jidj
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ignoranza di Mo, il ceilo&che se non eonosce 1& tt&teria dovrebbe

essere meiio atidace net blstrattarla'.

Ea tcrza raglone attribu&ee a colpa ilel Cleft) la preset ptersecu-

zione, perche col preferire i beni delta tn*a a qiioi del Cieto, fia in-

dolto gl'Italiani ad inlrodurre fra tioi il protestantekinio, coitie' ai'm'a

politica- eontro leimasioni del elero. $e:

ih quesfe'filcca^a il crilico in-

fcndesse biasiiiiare 1'amoro soterchio deile ricchezze, setoza vietarne al

(lero il possedimenlo, niilla atremmo a dire intorno alia d'oltrina: e

,solo domandercramo se egH abbia io spirito profe!ic<y, pfer leggere nei

ouori quella clisordinata affezione, ed inollre la parola antorevole pei^

predicare al clero la siia riforma. Ma il vero e cite 1' ascetismo del

[>rcdicalore non mira a correggere gli affctti, ma a falsare il princi-

pio, per ottenerc finalmente che i preti si spogliiio del temporale. Or

questo non e piu una esorlazlone ascetica, ma una direlta opposizione

al principio, che fu dalla Chiesa in ogni tempo fermamente sostenuto,

e die per conseguenza non puo impugnarsi, se non o per ignoranza

delle dottrine o per contumacia eontro 1'aulorila della Chiesa: spe-

dalmcnte dopoche Gregorio XVI ripro\6 solennememte anche in lal

materia il fanatismo del Lamcnnais, il qualc, secondo T indole pi'atica

della sua nazione, gia raeltea raano alia esecuzione, caldeggiando pres-

so i VescoAl la rinunzia a* tutti i sussidii dello Slato : nel che non sai

se maggiore fosse in hi 1' ignoranza o 1'insipienza, ma grandissima

rerlamente e 1'una e 1'altra.

Grande insipienza sarebbe il credere che una societa numerosa

d' uomini d' ogni ceto possa vivere in una perpetua pratica di un

disinteresseeroico, quale a stenlo si olliene da pochi Ordini religiosi.

Ci vorrcbbe qui un perpetuo c universale miracolo eontro le leggi

< ostanti del mondo morale. E ognuno sa da S. Gregorio non arer vo-

luto la Pro\videnza che ai miracoli fosse perpetuamento appoggiata.

quella Chiesa, che sulle prime coi miracoli venue da Dio sostenuta c

dagli apostoli propagala.

Ma supponiamo che la Provvidenza fosse disposta ad operare co-

.stanlemenle simili meraviglie, dovrebb'egli il clero prelenderle in

tal materia? Egli peccherebbe doppiamente se le pretendesse: pec-

chcrcbbc insinuando una felsila dotlrinale, col togliere alia Chiesa il
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carattero proprio di ogni socielaumana, la quale e cooperazioncpef

bene comune. Qucsla cooperazione, eome stabilisce la comunicazione

di pensicro nelle menli, di deUberazione ndk volonta, di Hnguaggio

nelle manifesiaziom -esterne ecc. ;
cosi vuole la comuriicazione degli

avcri, cho si oUiene colle conItibuzioni volontarie o colle gravezze ob-

bligalorie. Francare gli Stati e i popoli cattolici da ques-la obbligaaio-

ne sarebbe idswiquB im fatee 1'idea (M societa universale, in en!

consists il concetto di, CJtiesaxafttoUca.

All'errore dottrinale pm'U fanatono del Umewoais aggiung>eva

una solene in^Hisiim; poiche rinuaziamlo ai beni die la Chiesa

possedeva ab anfeco/ovvoro ai smssidii coil cuiio Stalo ne compen-

sava in Fnaiicia b pogli^melo ,
me tiemi fedeli nell'alternativa

o dd privarsi dei mmktri del Santuario , stmnienti <li sua eterna sal-

vezza; o di tornare con nuovi saterifizii a formare -per la Chiesa na

dotazione novella
,

della quale non e dri non Tda quanto sarebbe

precaria la darevolezza, dopo 1'esempio d'uno spogliamento da lei

medesima aeeeitato
,
-aiai proAocato.

Quindi vedete che la fermezza del clero nel difendere le sue pre-

priela e adempimeniio di uno slrelto do^ ere di giustizia e di pradenza:

di prudenza neir adoperare i mezzi umani ^per non lentare la Prov-

videnzav costringendola a miracoli nel porpetaaro -la Chiesa; di giu-

stizia nel custodire intatlo
, per quanto .da ki

, quel deposito dei

beni saeriche alia Chiesa vennero coBfidali, per soddisfare a tutti i

bisogni della societa cattolica da tutle le preoedenti genenazioni.

Ma queslo dovere Q egli facile a comprendcrsi da qmel cattoticismo

seeokmzzato, del quale andiamo favllando? V^cndoperpeluamente

nel consorzio di persone ,
di cui smaniae Varricehii'e, beatitudine il

godere;-e naturalissimo che da qnesti sensi raedesimi ripetansi gli,

atti analoghi, che veggono ^serdtarsi dalla Chiesa per difesa delle

sue proprieta. Questo ailnbuire altruL i proprii sensi e si -naturale

all'uomo, che gli antropomoriiti sognavano in Dio il nostro mode di

pensare : e lo stesso facoiamo noi rispello ai bitrti in molte operazio-

ni analoghe alle noslre. Qnal meraviglia che uno di eotesti cattoliei,

avvezzo a vedere ueirinteresse il molbre supremo del roondo econo-

mico, non sappia inamaginare in simili faccende altro molore? Qua!



528 UN PROTESTANTE

meraviglia che vedendo la Chiesa difendere quei beni, che il laicaio

le invidia o le hrvola , rimiri in codesta difesa un alto di avarizia

pretina ,
mentre la Chiesa opera da tutore coscienziato ogni qual-

volta difende le sue proprieta che sono propriela dei fedeli?

L'accusa dunque di interesse, che qui combattiamo, e fondata par-

le nell' ignoranza dei molivi , parte nel disordiue delle affezioni : e

pero non e colpa della Chiesa se cotesti zelanti della sanla poverta ,

vedendo il poco profilto che traggono dalle loro esortazioni ascetiche

al disinteresse, ehiedono oggi 1'aiuto politico del protestantesimo, per

pareggiar tutto il clero ad un Ordine m4tcante. Nei eonsorzio del

vivere coi miscredenti, come da principio abbiamodetto, slalaradice

di quesla, come delle altre accuse. Se si procedesse in do con buo-

na fede
, non sarebbe una dimostrazione evidentissima del disinte-

resse dei preti il vedere oggi come Pio IX, dopo tanti altri Pontefici ,

si rassegni generosamenle alia perdita che gli si minaccia di tutto lo

Stalo
,
rinunziando insieme al ghiollo emolumento dei milioni-che gli

si promettono , piuttostoche violare il giuramento e abbandonare ii

principio catlolico? E mentre meta del clero italiano va mendicando

ramingo per non aver voluto violare il dovere
;
e 1'allra mela ,

mi-

nacciata del medesimo assassinio, continua a tuonare conlro i profa-

uatori
,
come s'egli fosse il vincitore ed essi i vinti : qual garbo ha

un cattolico nel rimproverare al clero la sua avarizia?

II censore della Chiesa, in questa terza ragione dopo avere impu-

tato alia sua avarizia i progressi del protestantesimo, -le somminislra

poi quattro o cinque ricette ,
colle quali ella avrebbe dovuto scon-

giurarli : ed anche queste moslrano ignoranza pari all'arroganza,

Avreste poluto ,
dice , ridurre la dotlrina cattolica ai suoi veil e

giusti eonfini (fede, costume), abdicando le coselibere edumane.

Ma, caro signor censore
, questa abdicazione , appartiene o non ap-

partiene ai coslumi? Se appartiene, quale incoerenza e cotesta di

arrogarvi il magistero sopra di lei, nell'atto che la dile* maeslra infal-

libile ? E come pretendereste poi che la Chiesa dicesse queU'enorme

sproposito ,
le cose politiche e civili non essere di sua competenza r

mentre ogni corso di teologia morale prescrive leggi a tulto 1' ordi-

ne civile e politico , legge ai contratli , legge ai matrimonii , legge
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al litigante ,
all' avvocato

,
al giudice, legge al militare

,
afl' amml ~

Distralore, al governanle, al monarca? E voi, che noncapite la gof-

faggine di qucsto errore, osatc salire in bugnola per amraacstrarc far

Chiesa !

Phi slolta ancora e la Icrza ricelta
,
ove prescribe alia Chiesa di

mostrarsi indifferente ai cambiamenli d' istituzioni politiche e di di^

naslie, come fa in America e in Inghilterra. Nel che egli dice daer

sciocchezze, di cio che faedi cio che non fa la Chiesa. Prima sefoc-

chezza il dire che astrattamentc parlando ella non riguardi con iur

differenza qualunque forma e qualunque dinastia. Ella da di cotesta

indiflercnza continue prove, acconciandosi a quei govern! e a quelte

dinaslie, chesu lutta la lerra si vanno a\vicendando. E la

Irattare in Ispagna e Portogallo coll' assolulismo e colla

ne
;
in Francia col primo e col secondo impero, colla Monarchia Bor-

bonica e coll' Orleanese , coi Consoli del 1800 e colla Repubblica

del 1848. E nell' Italia, e nella Svizzera ,
e nell' Austria, e nei

mille principal! alemanni qual dinastia o qual forma di governo pro-

\ 6 renitenle la Chiesa ? E che diremo dell
1

America con quelle sucr

mille screziature di govern! e nella parte boreale e nella parte auv

strale? I suoi Vescovi, venuti teste a Roma, hanno ricevuta menc^

cordiale, meno fralerna accoglienza ? In astralto dunque la Chiesar

predica e pratica cotesta indifferenza in Roma : e cio ch' ella

dica in Roma
,
ella predica su tutla la terra.

Se poi si tratti d' indifferenza in concreto , questa ella non

predicarla ne in Roma
,
ne in Inghillerra ,

ne in America ,

per ogni dove ripetere col divino suo Maestro : Reddite, quaeswrd

Caesaris, Gaesari: ecosi parlavano pocanziagli Irlandesi iloro Ye-

scovi, nell' atto slesso che gli esortavano ad insistere per oHenero

giustizia contro gli oppressor!.

L' ultima ricetta poi e una degnissima corona delle precedent!v^"

per 1' arroganza con cui prescrive al Ponlefice la consacrazione di:

un nuovo Re in Italia, e per 1' ignoranza che mostra, paragonandols

colla Francia. Bell' entimema in verita ci si presenterebbe in cotesta

paragone : Ouando in Francia, cessata la possibilita di ogni govcr-

o Borbonico e stanch! i popoli di una serie di govern! sanguinaril

Serie V, vol. HI, fasc. 299. 34 20 Agorto
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*e*fBi4tosto di sanguinarie anarchic, sorse Napoleonel a ristorani

r erdine , a rialzarvi gli allari dal fango e il sacerdozio dal sangue r

Pio VII lo consacro Imperatore, Dunque Pio IX dovea consecrare un

Re in Italia, esauioraado i principi legiltimi , preparando laperse-

ciizione alia >hiesa , gl' incxmdii-e le stragi ai popoli ,
e 1' anarchia

repubblicana all' Italia. Egregiamente! 1'argomento c degnissimo

dell' argomentanta

Potremmo trapassare inleramenteiaquaria ragione di persecuzio-

ne, recata dal crisliano censolatore, la quale, dopo 1'adunanza dei Ve-

scovi in. Roma, e soprabbondanleraentc ^onfutata dalle parole evan-

gelicho, con cui ne abbiamo conclusa Tesposizione : si Ecclesiam now

audierit cce. Siccome peraltro non e qui noslro scopo precipuo r

nel recar questa loltera, confularne gli errori, ma si mostrare come

dai cattolici vengano sorbiti ciecamente
;
noteremo solamente tanti

essere qui gli errori, die in ogni frase se ne potrebbero ripescare

due o tre. Ve ne daremo il saggio nelle prime linee.

1. II possesso di qeslo slato ha convertito un Papa in Re con

pregiudizio della sua missione divina . Primo errore, che lo stalo

pregiudichi alia missione divina, teste condannato da tiittol'Episco-

pate. Secondo errore, che il preteso pregiudizio della missione di-

vina (che si fa consisiere nelle distrazioni tcmporali ) , dipenda dal

reame. Le distrazioni temporali sono necessarie ed obbligatoiie in

tutli i ministeri e specialmente in tntte le prelaturc apostoliche; e se

ne Ingnava araaramente S. Gregorio Magno, ma nondimeno vi si sob-

barcava. Terzo errore, che laChiesa abbia ammesso per dodici secoli

e difeso colle armi spirituali questo pregiudizio della missione divina.

2. Queslo possesso non ha influito sulla indipendenza del Pon-

tefice. Qui, oltre gli errori della precedenle, sta incluso Terr-ore

storico, che fosse libero il Papato ugualmente o con S. Marcello nelle

catacombe, e con Pio VII in Savona, o con Leone X in Vaticano.

3. Risognoso per la sua debolezza della protezione dei grandi

Stali, ha dovuto vendersi a questi . Dire che un Papa si vende e

grande imperlinenza. Dire che questa vendita sarebbe nata dal prin-

cipato, mentre es&a proverrebbe da scarsezza di principato, e un so-

fisma ridicolo : come chi dicesse : Un Mobile non molto ricco sfigu-

ra tra gli altri nobili
; dunque dee lasciare quel poco che ha per fi-
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gurare. Dire die la debolezza principesca 1' obblighi a venders! .

aiutata com'e da un' immensa forza morale, e un errore

E egti dipendente Pio IX, men fre a dtspetto de! prepolettti sttf

vendo tutli i Yescovi defta terra? Eppure egli e, secorkkv l'opinioiie
j

dei libcrtini
,

alia vigilia di pefderc ancne ^iiel paCo^feegK
f

i^'fa.

Ma lasdamo queste iiieBie iwill^ \olte- Cdrifiitate. I nosfri lettoir j)ds
a

sono tedefe dal saggib di q^estt* dufe iighe e mer/a qual me$se di

spropositi si ra^cdgMerebJje dalle all^e diciotto/me lo sciittbre rirn^

pinzaTai lit qfcint' essenza di MUf

gli spropositr, die
1

corftiho in tal

maieria pel cafiS e pel !H\i^.

'Resla per ultimo la qiiitila cagi<j!ie di perseetmon'e', addotta dal

consolatore per conforto delF arAico', fed e Tavver^ione dell'o spirifo

pubblieo cristiano corrtro i eoiitemplatiTi e gli Ordmi monastic!. Net

che la prima stranezxa, che fa ildere ,
e il \edere eoine egli da per

indubitato essere buoni ci'istiani' quelli die' avversano gli Ordini

monaslid
;
mentre per lufta Etn-opa' si' fa ogni sforz'o' dai buoiii

cristiani o per difenderli doVb sono*, o per risloraili dove mancaiio :

seppure il dabbcn uomo 1 non si da a credere, 'o^ra dei btionf'cri-

sliani essere la soppressione, dopo lant' altri, del Monastero Rheinau

decretata pocanzi in Isvkzera daiRadicali, richiamaiiti indarno, tol*

Nimzio della S. Sede, le supreme autorita dei Cantoni eattolici. Ma

dalo die quesla fosse veramenle pubbllca opinione fra eristiani, ve-

dete ignorariza ed arroganza insieme di un callolico
,
die pretende

giudicare eoll'opinione pubblica le isliluzioni della Chiesa ! Quasi non

loccasse anzi alia Chiesa il dar legge all'opinione pubblica, e special-

mente in materia di isliluzioni e voli monastici, cosa tullo pr6pria di

fede e costumi. N^ meno ri^olo e il rifleltere come colesti buoni

cristiani si lascino slrascinare da quegli empii, di cui si fanno pappa-

galli, a dire e disdire senza awedersene : sicchi dopo avcre bia'sima-

to il felero; perche non abditct tittle le cose puramentc tibere ed nma-

ne\ biasimi poi gl'i Ordini monastic! che se nc separano interamente.

A queste due ridicolezze s'aggiungono errori innumerabili, dei qualr

accenneremo solo il fondamentale, da cui tutti gli altri ge^rmogliano,

che sla net condannare gli Ordmi monastici perche inulili aH'umana

soicreta. E eotesto
1 uno degli errorr piu 'vituperos! , permessi dalla

Di\ina ProTTidenza per giusto gastigo dell' orgoglio elorodosso, '\&
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cui guerra contro la Chiesa e contro la fede venne motivata in gran

parte col pretesto della dignita umana : a cui, dicevasi, la Chiesa re-

-ca intollerabile oltraggio, facendo gl' intelletli schiavi del Papa e le

persone schiave del regnanti, laddove secondo sua nalura 1' uomo e

libero nel pensare e debitore a se solo nell' operare. Dopo coteste

millanterie venirci a dire die venti, cento , mille persone non hanno

ii diritto di rilirarsi in una solitudine tranquilla per occuparsi di stu-

dio e di preghiera, se non la fanno da servitori a quei ricchi eke per

fie citta vanno strascinando in cocchio dorato le loro noie scioperate,

o grintrighi della loro cupidigia ;
dire che quei monad possono esse-

re spogliati, sbandeggiali , dispersi con inumana violenza, solo per-

*che non sono ulili; non e proprio un ridurre 1'uomo al valore di un

somiere, che quando non e utile si accoppa e si gelta fra le carogne?

Del quale errore inumano e vituperoso ,
la prima radice sta nella

grossa ignoranza dei veri destini dell' uomo, il quale ad altro non e

,nato sulla terra die a servire Dio solo. Vero e die Iddio medesimo

con mirabile intreccio delle umane vicende e colla forza delle leggi

di coscienza che in esse debbono guidarlo, melle ordinariamente gli

uomini in istato di mutuamente aiutarsi. Ma questo dovere di mutuo

soccorso non produce il diritto di ntilizzare gli uomini : e un dovere

he abbiamo verso Dio, e che non trova applicazione concreta se non

in caso di concrete relazioni, secondo quell' oracolo infallibile della

Scrittura : Unicuique mandavit Deus de proximo suo. Rispelto al

prossimo, rispetto a chi si trova con noi moralmente a contatto per

relazioni sociali; si, rispclto a questi viene a noi imposta la pratica

di quei mutuo sussidio. col quale aiutiamo i prossimi a conseguire

anch' essi il.vero fine della loro esistehza, la felicita nel vivere one-

stamente. Ma se o in una piena solitudine, come Paolo in Egitto, o

on pochi aniici concojdi in un cenobio siamo invitati dalla Provvi-

dfinza a condurre vita tranquilla nello studio della verita, nei lavori

deiragricollura, negli esercizii della preghiera ;
oneslissimo e 1'ordine

di nostra vita, indipendente fra le mura domesliche la noslra esisten-

za, ae niuno ha diritto di rimproverarci odi punird, perchenon cor-

liamo a farci servi e servi iitili alia boria secolaresca.

Varita semplicissime sono coteste : verila, che dovrebbero com-

-p-endersi prima di tutti dai millantatori della dignita e indipendenza
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umana : verila, che trovansi pel cattolico visibilraente incarnate in

tutti quei sanli anacoreti e monad che egli venera sugli alta'ri. Ma

verita , che 1' eterodossia ha falsate, e che da quei buoni cristiani ,

di cui parliamo . vengono rinnegate, e per ignoranza, e per la turpe

schiavitu che professano verso 1' opinione eterodossa.

Non e dunque mcraviglia che il nostro buon cristiano tolga in pre-

stilo dall eterodossia, una cogli errori, anche il frasario e i sarcasmi

per deridere i contemplativi da refeltorio. Non puo bersi 1' errore,

senza il fiele di cui s' intride : e sempre Yoi vedrete il linguaggio

medesimo, la medesima albagia in tutti coloro, che credono essere

divenuti gran barbassori, quando si sono arrogata la missione di

aristarchi verso la suprema maestra di verita.

Data cosi in breve una picciola analisi di questa letiera consolato-

ria, e confutati con pochi cenni alcuni dei- tanti errori onde e pre-

gna, veniamo, lettere, a trarne la conclusione pratica, frutto princi-

palissime a cui intendemmo nell'iniziare questo articolo.

Voi vedeste qui un buon cristiano, che si dice, e noi vogliamo

credere con animo sincere , profondo cattolico romano , che nori

manca di educazione e d' istruzione proporzionata alia sua condizione

kicale, ed anche con qua!che vantaggio, poiche afferma d'aver

delibate nella sua gioventu le scienze sacre
;
voi vedete, dico, questo

buon cristiano scaraventarc errori, anche talora erelicali, con audacia

da scismatico; e credere in cio di prestare obsequium Deo, mentre

si fa uomo ligio di quello spirito eterodosso, che infetta 1'atmosfera

sociale. Eccovi il tipo di tanti cristiani odierni, i quali, non forse

senza qualclie buonafedc, vanno insensibilmenle allontanandosi dalla

Chiesa e perdendo il sentimento cattolico. Non avendo ronoredi

conoscerlo, nevolendo confulare una leltera, ch'egli ebbe la cristia-

na prudenza di non pubblicare ,
ve ne abbiamo qui presentata la

sostanza, unicamente perche serva quasi formola generate di cotesto

modo di pensare, quasi tipo di cotesto caltolicismo bastardo, quasi

specchio in cui possa ogni traviato ravvisare la propria deformita e

ristorarsi a fattezze cattoliche.

Voi vedeste il profondo cattolico arrogarsi da prima 1'autorita di

prescrivere alia Chiesa i confini del suo potere : e com' era natura-

lissimo, parlando di cose che ignora, assegnare dei confini ch non
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sono confmi; ma che, se si aoimettessero, sbriglierebbero

letti del catloiici a tutla I'indipendenza del prolestanli.:rpr< f' TH cJliri

Vedeste questa indipendenza inalberarsi contro tuita la Chiesa,

rimproverandole ignoranza e corruzione ;
e per soprassello tal dosa

di contumacia, die condanna i libri diquegli ultinli eredi dell'antica

santita, die si sforzano di ravyiarla swl buon senliero.

E menlre cosi vicne accasata -la corruzione ed ignoranza della

Chiesa, le viene tolto percio, coH'errore di Vicleffo
,

il diritlo di

governare i fedeli.

Dopo stabilito in lal guisa il dirillo del iaico a i'arla da maestro

alia Chiesa, voi lo vedele giustiiicare la lotale soparazione (separa-

zione assurda ed impossible) fra il rialurale e il soprannaturale. E

sopra questa base s' innalza la apologia ch'egli intesse ai persecutoi i

della Chiesa. Essi lianno ragione di perseguitarla, perche non sono

piu minorenni
,
e il clero non ha piu il primato della santila e della

doltrina. hanno ragione, perche ii Clero, \olendoperseilmonopolio

d'ogni bcne, prornuove nel laicalo i' ignoranza, Tignayia, rimbc-

cillita, la schiavilu : lianno ragione , perche la Chiesa con lali enor-

raila ha avvilite le genti cattoliche sotlo le prolcslanli : hanno ragio-

ne
, perche preferendo essa i bcni della terra a quelli del cielo, \uol

mantenere intalto quel suo dominio temporale, lanlo inutile per 1'in-

dipendenza, quanto pieno di \izio e di pericoli : hanno ragione, per-

che in quegli ordini monaslici nei quali la Chiesa propone ai fedeli

un tipo e un eserclzio continue di perfezione, fomcnlasi in yerita

1' inutile ozio dei contcmplathi da refeltorio.

Con queslo piglio da Arislarco il povero e profondo cattolico crede

predicare la riforma della Chiesa. Ah cieco e guida di ciechi! In-

cominci dal comprendere le materie, di cui vuol parlare: epoi, ricor-

dandosi che-agli Apostoli e ai loro successor! fu dato da Cristo SH

gnor noslro il deposito della doltrina, 1'autorila del comando, e l'as-

sislenza perpetua del Yerbo e dello -Spirito Santo, si vergogni di

alzare con tanta ignoranza una fronle si balda per sentenziare contro

quella Chiesa, a cui si piegano rivcrcnii i piu sublimi intclletti del

clero e degli scienziati del mondo.
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O chc la dimostrazione proecda dalle calis0,
! o che dagli effetti,

ha: sempre il medesimo valore apodiWico; e Fvma via dee preferirsi

all'altra solo a rispetto dell' essere o prima note le cagioni o prima

noli gtt-effelli ;
essendo in sustanza la dimostrazione niente allro, che

il processo della ragione dal noto all' ignoto. Secondo tin tale princi-

pio procedette il Marshall sapientemente, qtiando, avendo a fare eo-

gli eferodossi, diede loro a toecare con mmo la feeondita indefettibile

delle Mission! cattoliche, e la no>n mcno indefettibite sterilit^ del Pro-

selilismo protestantico. Riconosciuto ed assodato iiTepugnabilmente

im tale efMto, egli si fa ad investigate la eagione; e questa non e

possibile trovarla altrave, che in quello Spirito di Dio che solo puo

vivificare e rendere efficace lai divina patx>la, ed if quate
1

alle prime

e a&sicurato, al secondo e per tutto e sempre dinegato
1

. Di chela

divmiia della.Chiesa e I'umanisnio dell-e sette si veniva ad inferire

con-una facile e necessaria illazione.

Ma scrivendo noi per Cattolici e volendo ai nostri leltoiidare ima

idea abbastanza accurata del libro del-signer Marshall, possiamote-

nerc una diversa Tia, e yalerci nondimeno dei medesinii elemehti

fornitici da lui
, per ritiscire alia medesima conchiuskyfife^Noi ,

che

teniamo per nnicamente divina la Chiesa, e per solamente umane le

sette, dal solo osservare la quality dei Ministri ed ilmetodo diversa

die' quella e queste rispettivamente adpperano nella con^versibne de-

h o. t6^ i& iii-^- !;* if o-i'iiii,- ;<! -t
,\!^'iT]]' in liJifhii^fNimi bW!*w.

''

>f Yedl epiesto vol.pag. SS^e^segg.
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gl' Idolatri, possiamo aiilicipatamente giudicare la diversita degli ef-

felii che da cosi diverse cagioni debbono proven! re, conchiudendo ,

come dicono, a priori, che dunque nellaChiesa catlolica deve trovar-

si universalmente la fecondita, nelle seite eterodosse immancabil-

mente la slerilila. E quando una falange smisurata di testimonii ,

lutti protestanti, ci viene ad atlestare questo medesirao
,
noi non vi

vediamo che la confermazione, la quale viene dal fatto a cio che e

stato gia reso evidente dal raziocinio. Cosi, avendo il giovanetto im-

parato nella gcometria, che la somma dei tre angoli di un triangolo

o semprc uguale a due retli, puo pigliarsi spasso. a sperimentarlo

con isvariali triangoli di carla, di cera o di legno: egli certo con cio

nonimpara nulla di nuovo; ma non puo negarsi, che e qualche sod-

disfazione a vcdere come 1'occhio e la mano vi dicano, alia loro ma-

iiiera, quello che alia sua maniera gia vi disse la ragione. Cosi pare

che in certa guisa si armonizzi con se medesimo tutlo 1'uomo in

ogui sua parte. Facciamoci dunque a considcrare questa diversita dei

Minislri nelle Mission! presso i Gentili.

Ora la prima e radicale differenza che dispaia i Missionarii del-

la Chiesa dai Ministri delle sette, e dalla quale tutte le altre per av-

ventura si derivano, e che i primi hanno una \era Missione divinar

laddove i secondi non hanno che una missione o, a parlare con pitt

accuratezza, una Commissione puramenle umana. Di quella noi sap-

piamo da chi fu data, a cui fu data, quando fu data, con quali pro-

messe ed a quale e'ffetto fu data. La diede Cristo agli Apostoli, ed

in essi ai loro successori nel ministero aposlolico , quando loro dis-

se: docete omnes gentes; e 1'effetto ne dovea essere il dischiudere a.

quelle la porta dell'ovile di Cristo, la quale e il battesimo (bapiizaniez

eos) ;
la speranza poi ,

o piuttoslo la ferma ed infallibile predizione

fu, che avrebbero presi gli uomini, come al Principe degli Apostoli

avea predelto Cristo : Exinde eris homines capiens. Ed e si indi-

spensabile* quella Missione, che S. Paolo asseriva essere cosa al

lutto impossibile predicare fruttuosamenle senza di quella; che non?

meno di questo vale quella interrogazione : Quomodo praedicabunt

nisi mittantur? E aggiungemmo fruttuosamenle', perciocche noa

e nessuna impossibilita in questo, che allri o si arroghi da se, o si

faccia conferirc da chi non ne ha alcuna autorita quell' uffizio. Noa
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<che impossibile, e questa una faccenda molto o\\ia; e fino ncll'anti-

co Testamento Iddio ci fa sapere, avervi avulo di quelli che traevano

innanzi e correvano a profelare, senza che Egli avesseli mandati ;

profetavano di fatto nel nome di Dio, quando Dio ad essi non

avea delta una sillaba. Non miltebam prophetas, et ipsi currebant;

non loquebar ad cos, et ipsi prophelabant
t

. Dal che si da ad in-

tendere, che cotesti non pur profeta\
7ano (ed era quell'uffizio analogo

a quello dei nostri predicated )
senza missione divina

,
ma proprio

contro il divino beneplacito ed a dirittura a suo dispelto.

Ne altrimenti che cosifanno i Ministri delle selte eterodosse, quan-

do s' imbarcano nella malagevole opera di con\ertire i Genlili al lo-

ro Vangelo. Chi li manda? con qual veste? con quale carat (ere? con

quale autorita sono mandali ? Essi prendono la loro Commissione

da una societa biblica di Londra, di Glasgow o di Baltimora
;
la qua-

ie societa e un' accolta di avvocati, mercatanti o giornalisti preposti

airamministrazionedellapecunia, riunita al fine di distribute Bib-

bie: ed il piu spesso unico titolo a quella loro prepositura e 1'avere

essi contribuito piu largamente ,
che non gli altri, al fondo sociale.

i}uesta societa si acconta con alquaiiti gentlemen ai migliori pnlli che

puo, stabilendo un vero capitolato : servizio per tanti anni, nella ta-

le estensione di paese; tanto pei \iaggi, tanlo per 1' alloggio ,
tanto

per lo stipendio annuo, tanto per le corse evenluali; e quei valsenti

si avranno colle tali scadenze, dai tali banchieri. La controparle poi

appena si obbliga ad altro, che a fare stampare e distribute Bibbie,

di celebrare qualche servizio, dove le circostanze lo permettano; e

per buona forluna quelle tra gl' Idolatri lo permettono raramente e

quasi non raai. E altresi notevolissimo, che in quelle patenti, poco

dissomiglianti da quelle che da ai suoi ulficiali chili o militari la

Compagnia dell' Indie, e che chiamansi propriamente Commissioni, e

previsto quasi sempre il caso di pestilenze, di morbi contagiosi e

di altre pubbliche calamila, nei quali tutti casi il Ministro si risena

il diritto di ritirarsi in buon ordine; senza nondimeno temerne grave

iatlura al suo ministero aposlolico : stanteche se nelle condizioni or-

dinarie dalle Bibbie disseminate non si cava nessun costrutto; pensa-

1 lerem, XXIII, 21.



LA JW EBSIXA BEl

te eke se ne wm; e&vare wg\l scompiglv di una pestilenza , di una

guerra, di;una iniondazione o di un tremuoto ! Veraicosa e che se in-

nanzi a quei puhblici flagelli il Ministro si ratira,, la sociela biblica

contraente scema gli stipendii a proporeione dello scemato servigio.

Ma do se da unaparte mostra la lodevole solleciludine die queUolia

della pella, e questa della borsa, puo daH'altra spiegare come Jncer-

li casi non estremi il Ministro pevseveri animosamenle nell'arduo

uffizio di lasciare Bibbie ammonticdiiale sulla sponda diseifta delma-

re, o nella ^asta soliludine della campagna.

Ad ogni ocdiio, abilualo per poco a discernerele cose della lerra

da quelle del cielo, quesia sola iradicale differenza tra 1'una e 1'altjra

classe di operator! puo bastare a spiegarne e rilevarne quel resto,

in die sono Ira loro cosi diversi
;
e vuol dire poco meno die eon-

Irarii in tutto. II Marshall, dopo di averne per un migliaio e mezzo

di pagine esaminale c quasi notoraizzale le opere, ha tultala ragione

di parlare nei seguenti termini sul principio del capo X, die egli

intilola Sommario : Due classi di uomini ci si sono mostrati nella

sloria, die ora abbiamo compiuta : ambedue prelendono di essere

ambasciatori di Dio presso le lerre degi'Idolatri. Fratelli nella esle-

riore sembianza e congeneri nell'ordine della natura, in tutto il re&ta

si diflerenziano tanto profondamente tra loro
,
die per poco jaon ti

sembrano usciti da razze sepm'ate. Gli uni modelli di santila , di

prudenza ,
di eroismo

,
hanno corso allraverso tutte le terre come

lingue di fuoco
,
rinfrescando ogni aridita di pianla , coslringendo i

dormenti a deslarsi, soggiogando la ferocia
,
e piegando i potenti a

loro atterrarsi innanzi. Gli allri spesso di eostumi profondauienie

scorretli, nel migliore aspetio in die ti appaiono, non sono aliro cJiB

modelli abbaslanza vulgari di decenza domestica; ma anche cosi han-

no indotlo i Pagani medesimi a dubitare se professassero alcuna re-

ligione. E pure gli uni e gli allri sono figliuoli dello slesso padre Ada-

mo, soggellialle medesime infermita e, quanto alia parte esleriore

del loro minislero
,
dotali un sottosopra dei .-medesimi doni natural!.

A dispetlo di quesia comune nalura ed origine , gli uni diveiigono

apostoli e martiri
, gli altri divengono vuaggiatoiie trafficanli .1.

1 Volume III, pacg. {.11
;
112.
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Ora, come noi teste dicevamo . nella prima mossa di amhedue le

carriere dimora il segreto del prodigioso contrasto, che esse manten-

gono tra loro lunghesso it eammino e fino al termine di questo. Gli

nni hannola missionc divinn
; #ii altri non 1'hanno, o piutlosto ne ban-

no una solamente nmana. Vi vuol poi ben poco ad inlendere, checome

quesla fa dei soldati, degli avvocali e.dei raedtei, cosi pue fare dei

viaggiatori e dei trailicanti. Ma volere con quella fere degli Apostoli

e dei Marliri e prelensione non meno insipiente, anzi piu assai insi-

piente, che volere, colle Gommisskwai de'le societa bibiiche, infondere

Tingegno in capo agli stupidi o la generosita in cuore ai codardi. E

dicemmo a vero studio piii imipiente; pereiocche nella Seconda ipo-

tesi in sustanza si rimane Ira i piiri termini della natea ; laddove

1'Apostolato ed il Martirio sovraatano d' iniinito intervallo al confor-

anche alk* ricchezze , bade > una societa Jblica potrebfee so-

infondere il desiderio <lel Martrrio e coafoctarc la pralica

dell'Apostolato.

Ella e cosa yeramente stranissima, che accingeudosi il Protestan-

lesimo alia conversione dei Genlili
,
sul cadere del passatoseColoe sul

principio di questo, non considerable,- come esso non en*rava in un

nuovo aringo ;
ma solo pretendea faa* quello, che nel mondo si.stava

facendo dadiciotto secoli, e sempre con feliee swccedimenio
;
anxi an-

che in sua sentenza per vie legiltinre e senza ombra di abuso , al-

meno pei quindici secoli che precedettero la Rifornia. Ora, lungo

tullo quel tempo, non era in alcuno entrato^un dubbio, quanto he

piecolissimo ,
1' Aposlolato tra i Gentili non potere esscfc altro , che

ona conlinuazione, piu o meno perfetta, ma sustamiatme^te identica,

del modo onde pel primo esereilollo quel Paolo
,
dm pero ;ftt detto

per antonomasia Y Apostofo delk Gvnli. Noi on voglipmo preterire

di reoarc qui stesamente una 'bella 'pagina, nella quakii Marshall dc^-

linea con alquanti tratti i I'arattem di quell' Apestolato , perche dal

ontrapposto apparisca piu sfoggi*a, non sapreitt dife se.piuM'insi-

pienza o la superbia del Prolestantesimo , che si awsa bonamente

<fi potere a pronti content! atduppare aposto1idell^geirtipeitf/M6jdi

New-York o per le taverhe 1 di Londra.

1 Sinoti che presso gl'Iugiesi, e segnatamente in Loudra, la voce tavern

suona men bassamente, che non tra noi la sua affine taverna.
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Egli vi fu un talc antico, e proprio nei principii del Cristianesi-

mo ,
il cui diritlo al titolo di Apostolo nessuno fu mai che recasse in

dubbio. Nella piena luce del giorno , nel bel mezzo del suoi compa-

gni, la mano di Dio cadde sopra di lui. Da quell'ora, cieco e slordi-

to, ma vicino ad essere ripieno di luce celeste, il porseculore comin-

cio ad essere apostolo. Ora quali furono i segni della sua chiamata?

Egli, che sapevali ottimarnente, 11 ciharivelati. Benche ultimo degli

Apostoli nell'ordine della elezione
, egli, provocato a paragonare se

stesso cogli altri
, pole offerire questi segni della propria vocazione.

Sono essi minis tri di Crislo ? sono io piu di loro. In faliche molto

maggiori, piu spesso nelle prigioni e piu sovente sul
panto

di essere

uccisQ. Cinque volte dai Giudei ebbi quaranta colpi di flagello meno

ano; tre volte fui percosso con verghe, una volta fui t&pidaio. Que-

sto medesimo uomo, gia otto \olte slraziato fino al sangue, passando

d'una in altra prigione , espulso colla forza da Antiochia
, crudel-

mente assaltalo in Iconio ,
messo giu nolletcmpo dalle mura di Da^-

masco jn un cesto
, per salvarlo dalle mani dei Giudei che ne guar-

davano le porte per ucciderlo
, scerpalo dalle sassate in Listria e

scacciato fuori dallacitta dal popolaccio furioso, che lo tenne per mor-

to, frustato spietatamente a Filippi ,
dove un carcericre gli asciugo

11 dorso sanguinoso, scampato per miracolo con salva la vita da Tes-

salonica
, quasi fatto a pezzi in Gerusalerame ,

strelto di nuovi ceppi

in Cesarea, in pericoli sempre, tra vigilie e tra faliche ,
in fame e

sele, spesso in digiuni, in freddo e nudita; ed all'uUimo, dopo lun-

ghi anni di solferenze ,
riserbato ad aver mozza la testa da una sci-

mitarra pagana ; quest'uomo pole arrischiarsi a dire : oh ! che nes-

suno mi molesti ! io porlonel mio corpo i segni del Signore Gesu 1
!

Tale fu il prinio e perfetlissimo tipo che la Chiesa do\ctle esem-

plare per formarne gli Apostoli dei Gentili. Consuraarsi in ogni ma-

niera di fatiche, sostenere ogni maniera di disagi e di persecuzioni r

e da ultimo
, quando le circostanze lo portano ,

dare il sangue e la

vita. Vera cosa e che quel modello reslo unico nella sua perfezione,

come fu unico nell' ampiezza del campo corso da Paolo e dei frutli

raccollivi
;
ma e vero non meno che nella Chiesa non sc ne conobbe

1 Volume III
3 pagg. 402, 403.
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sustanzialmente allro tipo; e quanti si accinsero a quell'opera falicosa,

se altra ne fu mai, ed arduissima, non tennero altra via da quesla, Fn

tutti i tempi ed in tutti i luoghi. Cos! le orrae degli Apostoli e degli

uomini aposlolici, come quelle del loro divino Maestro, furono orme di

sangue; e la storia dell'opera evangelizzatrice tra gl' Idolatri appena
e altro, che un perpetuo martirologio. Per tutto voi polrete ricono-

scerne le tracce a.questo segno , quasi unico
,.
dei patimenli , delk

persecuzione e del sangue: aGerusalcmme cornea Roma, a Smirne

come ad Anliochia, a Lione come a Corinto, nelle spoude del mare

germanico come nei piani della Polonia, nelle foreste solitarie dell'In-

doslan come nelle citta popolose della Cina, Ira le monlagne del Brasifo

e del Peru come lungo i laghi ghiacciati del Canada, per tutto, ore

puo protcndersi il guardo o trasportarsi il pensiero, TApostolato tra

gl'Infedeli non ando e non va mai scompagnato da quei suoi indi-

visi compagni : il patimento, la persecuzione ed il sangue. E si noti

attenlamcnte : cio si avvera in tutti i tempi : dai secoli primi di

persecuzione, fino alia pace data da Costantino
;
da questa, per tutto

il tempo che durarono le sanguinose ed abbiette vicende della corte

bizantina, prima decrepita che adulta, fino alia traslazione del saero

Imporo; da quella lungo tutto il medio evo; e.dopo la Riforma
,
ed

in questo medesimo nostro secolo
,
ed in quest' anno medesimo

, in

che scriviamo
, parecchi missionarii in varie region! diedero la \ifa

per Cristo
;
che piu? oggi stesso ne giunge nuova di due Yescovi,

del Sacro Ordine del Predicatori ,
martirizzati nella Cocincina dagli

Idolatri. Tanto la cosa e al presente quello che sempre fu e sam

sempre !

Quali siano le ragioni intime di una siffatta disposizione provy-

denziale, la quale non e stata fatta daH'uomo, ma alia quale 1' uomo*

dee conformarsi, se pur vuole operare con Dio e per Dio, sarebbe

forse troppo lunga ricerca e per avvenlura non enecessaria al nostro

proposito. A questo basta osservare, come, eziandio umanamente

parlando, un Apostolato che puo offerire quei segni all'ammirazione

del mondo pagano, dee di necessita riuscire di una efticacia sommav

se non a convertirlo, certo a scuoterlo, a sconcerlarne i pensieri \Sr-

mani e mondani, per avviarli in un nuovo ordine d'idee, e provocanie

le ricerche ed a comandarne in certa guisa rammirazione. Finche v.
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al Pagano non mostrate, che un presso a poco quelmedesimo die esso

e abituato a guardare come piu o meno onesto; ma in sustanza gli

fate vedere le coasuete incKnazioni iHmajie,, poniamo pure che non

riprovevoji, seguitate dai ;jmovi aposloli quasi altreUaato, che da co-

lor^),, cui debbono evangelizzare quest! BOB sapranno capire Cj0me e

perche -siiasi voluto venire da un altro mondo, per moslrare loro quel-

lo-cbe essi gia sap^vano, ed in parle ancora%e\ano. Ma se \oi fa-

te un tratlo vedere al Pagano recata in pratica la nuovissiraa e su-

blime follia dellq-croce, moslrandogli come altri ama quella pover-

ta, quei patimenti, quelle ignominie medesirne cjie egli abborre, e

|>erfii}o giu^ge a desiderare come un bene sonamo quello die, secon-

do natura^e il..supremo male dell'uomo, cioe la morte; un tale no-

vissimo .^pettacolo empira i loro animi di non piu sentita maraviglia:

da questa e facile anzi, e quasi nece.ssaiio il passaggio alia dcerca

ddle cagioni ; e per avventura pei Pagani tra le nalurali non vi e

disposizione piu propizia ad abbracciare Ja Fede di quello che sia

1' inquireie, come mai uomim , per condizione di natura somiglianti

ad essi, possano praticare e pratichino di fatto una virtu, della quale

essi , non die Fusanza e la cognizione , non ebbcro neppure il piu

Jontano sospetto.

Cos! quel rinne^amento delle proprie propensioni anche legittime, 11

quale. separando dai terreni amori 1'uomo apostolico, lo congiungea

Dio, nella cui mano lo rende docile strumento alia conversione de-

gl'Infeddi, quel rinnegamento medesimo, dickimo, aglioccbidi que-

^ti lo rende oggetto di aramirazione, quanto piu dissimulata tanto ta-

lora piu profonda, e soavemente gli sforza a sludiarne e penetrarne

la cagione, La quale non essedo fmalmente altro, che la follia della

cr.0,.3i yiene con quel mezzo a dvelare alle genti pagane il grau-

de, il sommo strumento della .loro;8ataifi. DalVaUra parie quella di-

sposizione medesima, che rende mezzano cosi opportune) Tuonio apo-

stolico Ira Dio che io manda e 1 iia?Joai infedeli a cui emandaio, gli

coriferisce, oltre axio, uoa macavigliosa abiiila a clivorare aiacre-

raente le inestimabili fetiche e ii dolri e le afiaare^zie, onde quel mi-

nislero eincessantemente accompagaato. E obi vi apdo per desiderio

di patire e di morire, quando sara che dietreggi per timore dell'uno

deiraltro? Fuia detto e con verita, tutto essere possibile alFuomo,
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che non ha piu paura della morte; e veramente, sciolto I'animo dal

limore di quel massimo dei mali
,
nessun altro puo fargli qslacolo ;

ed esso point di fallo eslcndersi a lulto cpiello, a cui la sua possa ii-

sica o morale puo baslafe, senza akun riguardo agli impediment!

che possono venirgli dal di fuori. Che se tanto fa, o piuttosto lanta

loglie di ostacolo il non lemere la morte, deli ! che non fata, die non

aggiungera di forza il desiderarla, il sospirarla, come corona di giu-

slo comballimento ? Tale fu da Dio formalo 1'Aposlolo Paolo
;
tale so-

pra quel tipo sovrano sono formal! dalla Ghiesa i suoi uomini aposto-

lici: dei quali voi polcte anticipatamenle dire, dwoperemmtofagiu-
stizia e conquisleranno le nazioni.

Ora di lutla colesla economia il Proles tantesimo non seppe ,
non

sospelto mai un iola ; e, per questo capo, eome per parecchi altri, il

Yangelo, in quanlo o codice ed aposlolato di Grbce, e un libro chiu-

so, del quale esso non conosce ne YAlfa, ne VOmega ,
ne il princi-

pio ne la fine. Esso non piu riconosce una vocazione o missione qua-

lunque da Dio
;
ed uno dei suoi organi piu riputali non esita ad

asserire , che fino la nozione di una vocazione al sawo minutero

sembra essere siata esclusa dalla Societa anglicana 1. Al cheun

alli'o teslimonio anche piu auloreyole aggiunge : Ilwostro<clero y

come sacro ordine o classe sacra, ha cessato da un pezzo di esiste-

re . A confessione dunque di loro medesimi, quei Minislri sono laici,

e null' allro che laid
;

i quali, circondati di affezioni terrene e di.vin-

coli mondani
, quanti ne puo avere un laico , e laico marilo e pa-

dre di figliuolanza piu o meno numerosa, piglia quella briga di

rappresentare per alquanti anni T Apostalo , come ne piglier-ebbe

una qualunque allra
;

e se si attiene a quesla ,
cio e solo

, pei?che

questa gli si offre come piu comoda , piu sollazzevole o piu lucrosa.

Quanto a palimenti, a persecuzioni ed a morte r voi capite beno che

coleste non sono faccende da proporsi ad un c/entlman^ pel ^iale il

comfortable e cio che da questo mondo-puo avere o sperare da me-

1 Volume
III, pagg. 406

?
,407N Si,noti che

.i^oi>pcr
la autorUa rep^ta

dal

Marshall cl contentiamo^di ricordar.e le. pjigine ove egli le menzlona. Con

cio 'schlvtertb il nniltipllcare citazloni, ed achi voles'se vederle inlonte dia-

ino quanto l>asta per rilrovarle. Citala poi una pagina, s'intende che hi me-

desimo si trovano le aulonlj segnciili, fine-he non se nc cila un'
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glk) ; e vi riderebbe in faccia
,
come della piu matta cosa del mon-

<do, se gli parlaste di annegazione ,
di celibate, di stenli

,
e peggio

.ancora se di carceri, di supplizii e di morli. Per queslo rispetto il

.madirologio della eteredossia non e cominciato ancora ; e se i suoi

Cvmtnimonarii seguilano a governarsi colle prudenlissime precau-

di cui piu innanzi daremo un saggio, non vi e pericolo di ve-

corainciare per ora. II libro del Marshall ribocca di testimo-

,nian&e e di esempii, die dimoslrano come nelle Commissioni prote-

slaaliche non si trova e non e possibile trovare pure un bricciolo di

^juella vita di sacrifizio, che e condizione sine qua non delle Missio-

ni catloliche. Diccmmo poi delle Missioni e non dei Missionarii.

.-P&'doocke- puo ben essere che in qualche nostro Missionario non se

tae trovi guari ; ma do egli non puo ,
scnza porsi in contraddizione

-col suo principio ; laddovc presso gli eterodossi il principio loro

.medesirao ne dislrugge il germe. E valga a moslrarlo per tulti il

.solo Vescovo anglicano di Calcutta ,
il quale qualified di ascetismo

ttfidicolo lutlo die sappia di volonlario patimento o di croce ; aggiun-

.jendo che / un tale ascetismo non fa parle del sistema evangelico i.

Q^ello tultavia, die appena potrebbe spiegarsi, e il candore, on-

: Je i Minislri protestanti esprimono la propria ammirazionc per quel-

iF-anaoi'e appunto della croce
,

il quale essi per massima dispregiano

jied Missionarii callolici
;
e per contrario la franchezza, onde condannano

o jiieplorano il manco di quell'amore medesimo nei proprii consort!
,

*3^asi che non dicemmo in se mcdesimi. II Marshall , con quella

vpftenezza di testimonianze eterodosse, la quale e il pregio precipuo

.tie! suo lavoro
,
discorre per la Cina , per le Region! cisgaugetiche,

par 1'J.sola di Ceylan , per gli Antipodi, per le Filippine e Taiti
, per

:1

f

Africa, pel Levanle e per le Americhe
;
ed a rispetto delle Missioni

^di ciascuno di questi paesi reca numerosc lestimonianze di Etero-

.iksfil, tulti atteslanti quella diversila, o piultoslo quel contrasto, che

dieemmo sopra ,
tra Missionarii cattolici e Commissionarii prote-

iSlantici : quelli, che hanno per propria divisa Tannegazione di se me-

vdeslmo.e 1'amore della Croce
; questi die di quella e di queslo nep-

sanno ove stian di casa. Noi
,
che non potremmo, senza troppo

*"
'

i /:'''"( ;

Vol. I, pag. 384.
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distenderci, recare lullo, ci restringeremo a ricordare, come saggio

del reslo, cio che a lui e venulo falto di raccogliere a riguardo della

sola Cina. Ecco dunque com'egli si esprime nel primo numero degli

otto, in che egli partisce questa sua ricerca.

Lungo un mezzo secolo gli scrittori protestanti ci si mostrano

ripieni della medesima ammirazione involontaria
(
la quale i Pagani

fcanno spesso manifestata con maggiore energia), e non hanno cessa-

to di celebrare il coraggio, lo spirito di sacrifizio e la carita dei

Missionaril cattolici nella Cina. Dal Ricci all'ultimo martire, che ap-

pena 1'allro ieri guadagno la sua corona, essi hanno riconosciuti
,

senza nondimeno intenderli
,

i medesimi segni di una vocazione so-

prannaturale. Perfino il Morrison
(
ed i nostri letlori conosceranuo

questo personaggio un po' piu innanzi) gli comparava costantemente

con se medesimo, senza trarre, a quel che moslrava
, grande islru-

zione da quel contrasto. // Missionario Catlolico (scriveva egli) sa-

crifica di gran cuore se stesso . . . egli offre lutto se stesso a Dio 1.

Ma il suo avviso era di tale, che contentavasi di ammirare in una

rispettosa distanza. Essi
,
i MissiQwrii cattolici

, saranno, in opera

di sacrificio, agguagliati da pochi , raro sara che fiano vantaggiati

da alcuno: e questa la doppia confessione dei signori Milne e Me-

dhurst
;

i quali vi aggiungono questa causale : cib essere, perche es-

sinon risparmiano la loro vita, fno alia morle, e trionfano pelsan-

gue dell'Agnello. Che essi siano santi e pietosi uomini, soggiun-

ge il signor Malcom
,
cib e provato dalla purezza della loro vita e

dalla serenila del loro martirio. -r- Essi mi sembrano sorpassare

quanti mai uomini io abbia conosciuli
(
osserva il signor Power

)
:

tanto sono dimenlichi di loro medesimi, tanlo pieni di pieta e di

compassione per gli altri. La loro annegazione e le loro ardue

fatiche sono veramente maravigliose ,
atlesta il signor D' E\ves

Egli e da compiangere che tutli i Missionarii non siano allo stesso

modo parall a sacrificare se stessi; aggiunge il signor Scarth.

Noi non possiamo dinegar loro il nostro rispetlo : asserisce il si-

gnor Maun tain
;
ed il signor Sirr scrive : Essi non hmno riguardo

1 Volume HI, pag. 409.
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ne a difficolta ne a scomgyimen#. Bet ultimo esclama il signor Ro-

bertson : lo non mi possv fraMenere Mlo ammirare Feroismo, 10

spirito di saerificio e kt superiority d$i Missionarii caitoUei. Ed in-

tanto i Pagani ripelono con piii gagliarda enfasi e con piu aceurato

discernimento gli elogi strappati al Protestantesimo, doraandando

umilmente perdono agli Apostoli ,
cui lormentano, e ricevendo una

benedizione da quei medesimi cui uccidoao .

Gia questo sarebbe molto e quasi incredibile, trattaiidosi di uomi-

ni pregiudicati ,
eke recano tali giudizii intorno ai loro avversarii r

ai loro emoli, cui spesso riguardano come loro nemici. E nondimeno

vi e di piu. Gli stessi imparziali testimonii, (seguita il Marshall) i

quali hanna visto i Missionarii proteslanti alia lorn opera nella Gina,,

non ne parlano che con trislezza o disguslo ,
ad onta della operosa

inclinazione die professano alle coloro opinioni religiose. // Morrison

v
ci dicono cssi) non siarrisckia yiammai ad uscir di cam; sepredicar

non to fa eke a porte non pur chime, ma sbarrate ; se distribuisce

tibri, to fa con tali precauzioni ,
che egli non ne possa essere mat

sospettato, e le operazioni, a cui solamente osa esporsi, non sono di

yenere guari splendido od eroico 1. 11 Milne trovb nella Cina
di/fi-

colta a predicarvi Evangelio, e ratio se ne fuggk via. II Gutzalaffr

come tosto i ebbe fabbricala una buona forlima, cessb d' intilolarsi

Missionario. 11 Medhurst non facea altro, che ripetere: E perche

mai- noi non conchmdiamo nulla nell' opera delle conversioni ? II

Toralin sfidato d' oyni buon. successo, si ritrasse dal campo, abban-

donando I' opera al Papa, a Maometto ed a Brahma. Lo Smith

era contento di bestemmiare
cjli uomini, cui non awa cuore d'imi-

tare, a spargere BMic snlle aride sabbie, ed aprovocare yti ontosi

rimproven del suo propri yreyge. Nel resto passano la vita ad

uccellare le nmelle che di lonlano possono yhwyere alia tor casa,

a trincar nno e yiomre a carte la Domenica, rifwtandosi di visifa-

re i malati negli ospedali, ed acconciandosi ad un nascoso e tempo-

raneo soyyiorno nella oscurita e iwl travestimentto. Tali soao i rag-

guagli che dei loro Missionarii ci forniscono i Protestant! Essi (as-

serisce il signor Power) si circondano di ayiatezze non comuni alle

1 Vol. Ill, pag. 411.
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migliori case, ammassale come mercatanzie, e provocando it dispre-

gio per la ignavia delta loro vita. Noi siamo rammaricati net

fondo del cuore (scrive il signer Sirr) a vedere froppi Missiomrii

protestanti spendere il loro tempo in faccende secolari, negoziando

e trafficando Essi sono niente altro, che agenti stipendi&ti di

una Compagnia, dice uno scrittore protest-ante. E*si non v&nno in-

contro a' rischi o pericoli, come i cattolici: riferisce un secondo

Essi professano una molto comoda morale, ed attirano con fro

T umiliazione sul capo loro e dei loro consorti: scrive un terzo. I

Cinesi pagani poi, discetnendo ottimamente cotesti Protestanti inglesi

d americani, e piu esattaraente ancora apprezzandoli per quel die

valgono come maestri di religione, ne parlano per le loro case e li

salutano per le vie col titolo di Menzogna predicants DiavoM (Lie-

Preaching Devils).

E qui il leltore consider! di grazia gran forza che ha dovuto avere

la verila, quando agli eterodossi ha poluto strappare cosi esplicite e

solenni confessioni a riguardo dei proprii loro Mifilstri, messi a rin-

contro coi Missionarii cattolici ! E si noli che il recatone da noi non e.

che un saggio, lolto da una sola delle otto grandi regioni, in che il Mar-

shall ha partito tutto il mondo esploralo dalle Mission! cristiane. Ma

per tutte le otto sono le medesime e quasi identictie alteslazitoni, re-

cate da uomini della medesima categoria ;
e se noi sceglienimo la

Cina, non fti perche vi avessero testimonialize piu ehiare, ma fuper-

che questa nell' ordine delle otto ci occorreva la'prima Nel resto il

lettore faccia conto di avere uclile le stesse cose, come per la Cina, cosi

per le varie regioni dell' Indie, per Ceylan, per gli Antipodi, per le

Filippine e per Taiti, per i'Africa, pel Levante e per le Americhe, in

5omma per quanto vi ha di mondo conosciuto; e per tulto e la me-

desima attestazione, colla sola varieta dei nomi e della maniera diver-

sa di esprimerla. Per tutto, dalla parte dei Cattolici e una vera Mi-

sione divina che li porta al sacrifizio di loro stessi, come mezzo effi-

cace di Apostolato ;
dalla parte dei Proles Iantie una vera Commis-

sione umana, che li porta ad esercitare un simulacro di Apostolato,

come mezzo efficace alle utilita temporali di loro stessi. E cio (nota-

telo bene; e ci perdoni il lettore se ribadiamo questo chiodo, perche

in esso dimora tutlo il pregio novissimo di questo libro) e cio a
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giudizio e confessione del medesimo Proteslanlesimo, parlante per la

bocca d'innumerevoli suoi Ministri, Dignitarii e Missionarii.

Questo sarebbe il luogo di far notare quella sustanziale diversita,

onde i Predicatori cattolici dai Predicant! eterodossi si differenziano;

che doe i primi professano unassolulo eperpetuo celibate; i secondi r

non che non arametterne la pratica , per poco non ne negano la pos-

sibilila. E sarebbe molto opportune il ricercare
,
come nell'opera del

convertir gl* Idolatri. il primo sisterna reca vantaggi spiritual! e ma-

teriali inestimabiii
;

il secondo non pud altro, che portare impedi-

ment! notevolissimi ncll'uno c neli' altro ordine. Ma perciocche una

tale ricerca ci devierebbo troppo dal nostro inlento, no! ci rcstrin-

geremo a moslrarlo in pratica in un personaggio ,
il cui nome gia

mentovammo piu sopra ,
e del quale il Marshall ci dclinea un rilratto

abbastanza curioso..!! lettbrc poi, a bene intendere 1'mtervallo che

corre tra i Missionarii ed i Commissionarii
,

fara bene so ripctera

colla memoria cio che avra lelto di alcuno dei primi negli Anna It,

eserapligrazia, della Propayazionc ddla Fede, ed a quello paragoni

cio che del Morrison ci narrano i suoi ammiratori e biografi : che gH
uni e gli altri ebbe quel personaggio, del quale dice il Gutzalaff,

essere stato il primo banditore dell' Evangelio die approdasse alia

Cina nel 1814. Ma \i e sbaglio: invece dell' Evangelio, dovea

dire del Protestantesimo. Che quanto all' Evangelio, questo vi era sta-

to predicate e con immenso frutto un presso a 300 anni innanzi
,
e se

ne mantengono tuttavia gli effetti.

II dottor Morrison (narrano i suoi biografi) comiacio dall'essere

fattorino d' un calzolaio
;

e con una onorevole induslria da questo

basso stato s' innalzo all' ufficio di predicanle. Fatta in questo qualche

espenenza, accetto I'ofierta
,
benche renitenle la sua famiglia, di

recarsi a Canton. Lungo quel viaggio, comeci ragguaglia lasuave-

dova (esso si marito due volte 1), si scrisse YArmonia dell'Evangelio

opera di un Gesuila in Cinese
,
e la copio sillaba per sillaba con mol-

ta pazienza pei fi>turi suoi usi II suo biografo aggiunge, cheforse

.1 Si noti che il socondo maritapgio , grazie al divorzio usato tra gli An-

glican!, segui vivcnte ancora la prima moglie; la quale per conseguenza si

chiamara vedova del nuovo apostoic tuttora vivo, ed ebbe la gonerosa di-

sinvoltura di narrarne le imprese apostoliche ed i uuovi amori.
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occhi angelici lo scorgevano dalle spalle , guardando con crescenle

ammirazione la sapienza e la bonta di Dio
,
che cosi conduceva 1* uo-

mo, il quale dovea schiudere le porte della \ita ai milioni dell'Orien-

te. Tuttavolta
,
siccome altri biografi unanimemente attcstano che il

Morrison non ischiuse mai alcuna porta , neppur quella della propria

casa
,
la quale tenne sempre accuratamenle serrata

,
i milioni del-

T Oriente saran dovuli rimanere al lullo inconsapevoli della sua

presenza tra loro.

Giunto a Macao, come impariamo dal signer Ellis, missionario

prolestanle bcne conosciuto, fu si gagliardb il sentimcnlo, onde venric

compreso il D. Morrison della necessita di caulelarsi
;
fu si poco vo-

glioso di offerirsi alia conoscenza del popolo di Macao
,
che egli non

si arrischio giammai ad uscire di casa sua. E pure in Macao
, non

vi essendo che Cinesi e Gattolici
,
dai primi non vi era a lemer nulla,

fmche rimanevano solto il Governo portoghese, e dai secondi, lo

slesso Morrison ailcsla di non avcre ricevuto altro, che gentilezze. E

cosi pare che avessc ragione il menzionato Ellis di aggiungcre., che

egli spingeva qucste precauzioni piu in la, che non era necessario
;
e

che pure in quesli casi sembra meglio fallire per eccesso di sicurezza.

Ma forse saria stalo ancor piu sicuro il rimanersi in Inghillerra, dove

almeno avria polulo fare liberamente un po' di moto; laddove (ripi-

glia 1' Ellis
)

la prima volta
,
che il Morrison si arrischio di for ca-

polino sui campi alligui alia citla di Macao
,
fu di nolle, a hime di

luna
,
sotlo la guardia di due Cinesi.

Tuttavolta queste timide e fuggitive escursioni, che mal lo avreb-

bero compensato delle incomodita di un cosi lungo viaggio, non erano

le sole occupazioni del nostro Missionario. Lavcdova di lui ci fa sa-

pere, che allora egli trovo a Macao un oggetto di tenera slima> il

quale quinci appresso occupo un posto precipuo (a prominent place)

in tutli i suoi pcnsieri. Da quel tempo, le pagine del suo giornale

sono piene di ardent! allusioni alia mia diletta Maria, le quali si av-

vicendano con testi biblici e con altri piu o meno opporluni soggelti...

Se la sua donna (che presto la si prese per sua) ha un dolore di capov

egli, in un libro destinalo alia stampa, rammenta, come piacque a!

Signore di sostcnerla per questa via inaspettata. E quando alia sua

volta ebbc egli il dolore di capo, essa, non la prima ma la seconds
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moglie, scrive che egli non ne mormoro
,
ma che una perfetta ac-

quiescenza nelle disposizioni della Provvidenza sostenne la mente

di lui. Tali erano le loro scambievoli riflessioni in quei casi di dome-

stiche malatlie. Ma il suo giornale ha parecchie scappale dello stesso.

genere. Tulto andrebbe a verso (esclama in certoluogo) se Maria si

trovasse in buona salute
;
e tosto, deplorata la passeggera infermita

della sposa, soggiunge: Pazienza, o anima mia! E pare dal conte-

sto
,
che la sua anima ,

di cui egli con molto candore ci rivela i se-

creti, versasse in perpetuo bisogno di somiglianti ammonizioni. In

certe occasion! egli dice: la mia mente e disposta alia serieta; un'po'

depressa ,
un po' melanconica

,
ma per ora tien fermo. Un altro

giorno comincia cosi: Oggi sono stato in perfetta agiatezza; ma il di

seguente vi fu cangiamento in peggio nella sua fantastica ed inter-

mittente piela, ed egli non fu piu che tollerabilmenle agiato 1.

Di queslo modo il Marshall va raccogliendo dagli amici e dagli am-

miratori del Dolt. Morrison lutto cio che riguarda le sue qualita e le

sue opere nella Cina; e dopo averloci mostrato commesso di una falto-

ria, poscia aio o maestro di un fanciullo danese, e da ultimo vicecon-

sole della sua nazione collo stipendio di 1,300 lire sterline all' anno,

ne reca dal medesimo suo giornale queste precise parole, scritte da lui

1'anno medesimo, in che mori : To giudico essere assolutamente im-

praticabile ad altri, che ai Missionarii cattolici romani 1' avventurarsi

a questi paesi. Tale fu la conchiusione che trasse e lascio scritta il

primo banditore del Protestantesimo nella Cina
, dopo trent' anni di

sperienza fattane da lui medesimo !

E questo basil aver detto intorno alia diversita dei Ministri nelle

Mission! crisliane; e quando nel seguente articolo avremo altresi

mostrata la diversila del metodo, onde si valgono i Predicatori cul-

lolici ed i Predicant] eterodossi, sara agevole il conchiudere come

la fecondita dev' essere necessariamente la dote indefettibile dei pri-

mi, come per contrario la sterilita dev' essere non meno necessaria-

mente il flagello indeclinabile dei secondi. Quello poi che ci dree il

raziocinio in questo e nel seguente articolo, ci verra confermato dal

fatto nell' ultimo.

1 Volume I, pagg. 227 e segg.
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PERGEPISCE S.E STESSA

i.

fit due modi di conoscersi a rispetto deUanima: I'uno intelkttuale,

I'allro meramente riflessivo.

La scienza dell'uomo prcsenta una triplice considerazione. Impe-

rocche o in esso si riguarda 1' inlero composlo, e si ha TAntropolo-

gia ;
o si riguarda il corpo nelle funzioni \itali, di cui e reso capace

dairanima, e si ha la Fisiologia ;
o infine si riguarda 1'aniina da se

e nelle operaziom die a lei sola compelono, e si ha la Psicologia.

Di quest' ultima noi qui dobbiamo parlare, e la prima quistione,

che ci si presenta, si e
, come 1'anima viene in cognizione di se me-

desima.

Questa conlroversia e agitata da S. Tommaso exprofesso in Ire

luoghi : nella Somma teologica
1

,
nella Somma contro i Gentili 2, e

nelle Quislioni disputate
1

;
e noi ci varremo promiscuamente di

tulti e tre quesli luoghi ,
contenendosi in ciascuno la medesima dot-

trina.

Sotto due aspelti, dice TAngelico, Tanima puo conoseere se stes-

sa , cioe quanto all'esislenza e quanto all'essenza. 'II primo moda

1 Summa Ih. 1, p. q. 87, a. I.

2 Contra Gentiles lib. HI, c. 47.

3 Qq. Disp. Quaestio De mente a. VIII..
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corrisponde alia quistione : an esl ; il secondo alia quistione : quid

est. Per Tuna 1'anima conosce so medesima, sccondoche e singolare

c propria dell' individuo, a cui appartiene ; giacche i soli singolari

esistono, le specie e i generi sono conccpili per mera astrazione del-

1' intellello. Per 1'altra 1'anima conosce se mcdesima
, secondo ei6

die e commie a lutli gl'individui umani, giacche nell'essenza tutti si

convengono ira di loro. Eceo'le parole del S. Dottore: Dciranima

puo avcrsi da ciascuno una doppia cognizionc. L'una e quella, per

cui 1'anima individuale ravvisa se stessa in ordinc a do, die e pro-

prio sollanto di lei
;
1'allra e quella, per cui 1'anima ravvisa se slessa

a rispclto di do, die le e comunc con lutle le allrc animc umane.

Per la scconda cognizionc si conosce la nalura- dciranima in gene-

rale
; per la prima si conosce 1'anima

,
in quanto ha 1'essere in un

determinato individuo. Laondc pcrqucsta cognizione viene a sapersi

I'esislenza dell'anima
; per 1'a.ltra viene a sapersenc la quiddita e i

divers! attribuli. l)e anima duplex coynilio haberi polest ab uno-

quoque. Una , quidem , qua uniuscuiusque anima se tantum coyno-

scit, quantum ad id quod est et propriam ;
el alia, qua coynoscitur

anima quantum ad id, quod omnibus aniinabw est commune. Ilia

enim cognilio, quae communiler de anima habetur, est qua coyno-

scitur animae nalura. Coynitio rero, quam quis habet de anima

quantum ad id quod est sibi proprium, esl coynilio de anima secun-

dum quod habet esse in tali individuo. Unde per ham coynitionem

coynoscilur an est animae, sicut cum aliquis pcrcipil se habere ani-

mam ; per aliam vero coynitionem scilur quid est animae et quae

sunt accidentia eius 1.

Or 1' una c 1'altra conoscenz.a si ha per cfTetlo di riflessionc, ossia

di ritorno del conosccntc sopra sc stesso
;

e lal riflessionc e propria

deirintelligcnza ;
la quale essendo facolta inorganica, puo ripiegarsi

pienamcntc sopra 1'csserc del soggcllo, a cui apparlicnc. Ilia, quae

sunt perfectissima in entibus ,
ut substantiae intellectuals

,
redeunt

ad essentiam suam reditione completa 2. Tultavia in quest' atto ri-

1 S. TOMMASO Qq. Dlap. Quaestlo De menle, a. VIH.

2 Qq. Disp. Queslio De Veritate, a. IX.
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flessivo dell' inlelletto vuolsi notare una gran differcnza tra Tuna e

1'altra maniera di cognizione. Imperocche in quella , per cui si rav-

visa 1'anima quanto all' esislenza
,
la mente si volge a do, che e

meramente subbietlivo
,
non riguardando se non 1'essere indivi-

duale dell' anima e gli alii die da essa rampollano. Per contrario

nella cognizione che si riferisce all' essenza
,

la raenle si volge

a cio die nel subbicUo slesso e obbietlivo, contcmplando la quid-

dita dell' anima
,
clemcnto comune a lutti gl' individui

,
e quinci

passando a scoprirnc gli allributi sotto la luce de' razionali principii.

De anima scimus quia est per seipsam , in quantum eius aclus per-

cipimus ; quid autem sit inquirimus ex actibus et obiectis per prin-

cipia scientiarum speculalivarum
1

. Onde in quesla seconda cogni-

zione 1' intelligenza non si scosla dal suo consueto modo di operare,

che c di far uso di apprensione astralta e di discorso
;
dove nella

prima esercita una funzione tutto speciale e relaliva al solo soggetlo

dcterminato ed individuo che ha dinanzi. Quindi non e meraviglia

se in quel primo modo di conoscere ritiene la comune denominazio-

ne d'intelligenza o di ragione ; per contrario in questo secondo rice-

ve la nuova appellazione di coscienza o senso intimo 2. Diciamo di

coscienza o senso iniimo, perche questi due vocaboli nel qomune

linguaggio (
da cui senza necessita non dobbiamo dipaiiirci )

sem-

brano esprimerc al tutlo 1' islessa cosa. Di falto come diciamo : io

sento di esislere, io scnlo di pensare, io senlo di volere, eccelera
;

cosi ancora diciamo : io son conscio di esislere, son conscio di pen-

sare, son conscio di volere, e cosi del resto. Ouindi non incongruen-

temente la conoscenza ,
che 1'anima ha di se quanto aH'essenza', po-

trebbe dirsi conoscenza intelletluale dell'anima; e la conoscenza che

ha di se quanto all'esislenza e agli aiti che la determinano, potrebbe

dirsi conoscenza meramente riflessiva, giacche per essa 1'anima non

esce fuori di quello che le porge il mero ripiegamento sopra se

stessa.
;

-

1 S. ToMMAso-Con/ra Gentiles 1. 3, c. 47.

2 Jn morale il nome di coscienza riceve un' altra significazione, in quan-

to esprime il giudizio pratlco della mente
,
risultante dall' applicazione dei

giudizii universal! di ouesta ai casi parlicolari.
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V anima non percepisce se stessa
^
se non'mediante la percezione

degli atli die emelte e da cui resta modificata.

Gio e espressamente insegnato da S. Tommaso, nei luoghi da noi

sopra accemiati. La mente nostra non pud intendere se stessa in

guisa ,
die si apprenda inamediatamente

;
Mem nostra non potest

seipsam intelligere Ha, quod seipsam immediate apprehendat .1.

L'anima non pcrcepisce la sua esistenza, se non percependo la sua

bperazione-; Anima non percipit se esse
,

nisi percipiendo actum

swum. 2. Non per la sua essenza, ma per la sua operazione I'intelletto

noslro conosco se stesso
;
e cio in doppio modo. Lluno, in maniera

individuate, come quando Socrate o Platone s'accorge di'avere rani-

ma intelletliva, per questo die s'accorge d'intendere; 1'altro, in ma-

niera universale, in qnanto dalla nalura dell' alto inlellettivo giudi-

chiamo della natura dell a mentc umana. Non per essentiam suam

sedper actum swim se cognoscit intellectus noster; et hoc duplici-

ter. Uno quidem modo particularitcr, secundum quod Socrates vel

Plato percipit se habere animammtellectivam ex hoc, quod percipit

se intelligere; alio modo in universali, secundum quod naturam hu-

manae mentis ex actu intellectus consider'amus 3.

E a conviricerci di una tal vcrita dovrebbe bastare la sola espe-

rienza. Imperciocche come ognuno e consapevole a se stesso diper-

cepire le sensazioni, le intellezioni, i voleri, gli afietti e le passioni,

ond'e a quando a quando agitato ;
cosi e conscio con pari evidenza

di non percepire la sostanza dell' anima- per se medcsima nella sua

indivisible e concreta esistenza. Se una tal cognizione si avesse,

ognidubbio sopra la distinzione dell'aninia dal corpo tornerebbe im-

possibile ;
e noi saremmo al tutto liberi dalla noia di combattere il

materialismo. La ragionc si e perche Taiiima,- percepita direttamenle

in se slessa, non polrebbe percepirsi se non come e, val quanto

dire come semplice ed inestesa; in quella guisa die miranclo diret-

1 Qg. Disp. Quaestio De mente, a. VIII.

2 hi.

3 Summa th. 1. p. q. 87. a. 1.
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lamente i corpi non possiamo vederli altrimenti che come estesi e

aventi parti fuori di partL

Intendiamo bene che un essere, in cui I'esi&lenza si distingue dal-

1' essenza, puo venire direttamente percepito, senza che per questo

sene conosca Lssofalto la.quiddita; come aceade appunto dei corpi,

dei quali apprendiamo diretlameate 1'esistenza, e nondimeno 1'essen-

za rimane oggetto di disputasione e di discorso. Ma noi non parlia-

mo qui dell' essenza; parliamo solo del modo di essere inseparable

dalla, percezione della stessa esistenza, qual e appunto quello di con-

stare o non constare di parti, di dislinguersi o non dislinguersi da

uu'altra sostanza. Cio appartiene all' unita c individualita stessa del-

1'ente, che esiste; e pero non puo non apprendersi nell
?

apprensione

iminediata e diretla che si abbia della sua reale ed attuale presen-

za. In quella guisa che non potrebbe vedei-si immediatamente e di-

retlamente Dio, senza vedersi la sua Uiplice sussistenza in unita di

natura, e scoprirsi cosi 1'incomprensibile mistero della Trinita divi-

na; similmente non polrebbe 1' anima aver 1'intuilo immediato e di-

rello di se medesinm
(
dicasi senlimento o percezione poco monta

)

senza vedersi come sostanza semplice e distinta dal corpo.

Ma oltre all'esperienza, abbiamo qui persuasorc altresi il razioci-

nia. ConciossiacM 1' anima nello stato presente di unione col corpo,

non esiste in se separata nella propria sussislenza, ma in un col cor-

po forma 1'uomo, il composto. Non enim corpus el anima sunt duae

substantial aciu exi&tentes ,
sed ex eis duabus

fit
una sitbstantia

actu existens 1. L' uomo
,

il composto e quello che propriamente

ha 1' essere in atto. Esso duiiquc al piu potrebbe essere oggetlo im-

mediato e direlto di perce;zione ,
se e vero che ogui cosa si percepi-

sce in quanto e attualmente. Ma neppur cio non puo aver luogo.

Imperocche il composto, attesa la parte materiale, onde consta, non

pu6 percepirsi immediatamente dall' intelligenza, che e potenza spi-

rituale; sicche il sussislente umano, la persona, eziandio quanto al-

1'esistere, non si conosce allrimenli che in virtu de' snoi atti, secon-

do la nota formola : Coyito, ergo sum. Dunque I'anima non pure in

se, ma neanche in quanto informa il cwpo e fa parte del composto

1 S. TOMMASO Contra Gentiles, \. 2, c. 69.
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puo corrispondere all' iramediata percczione clella facolta riflessiva,

ossia dell' intelligenza che torce il guardo sopra se stessa e sopra il

soggetlo a cui appartiene.

Ne puo dirsi che almeno la facolta mtellettiva, la qualc non e co-

municala al corpo ma risiede nella sola anima, sia obbielto d'imme-

diata percezione, e che mediante essa si percepisca V anima anlece-

dentemenle ad ogni atio d' intellezione diretla. Imperocche ogni co-

sa e conoscibile in quanlo e in alto, non in quanlo e in polenza ;
e la

facolta inlellclliva dcll'uomo, per essere sprovvcduta d'idee innate, e

nell'ordine inlellelluale come ente in potenza, non come ente in atlo.

L' alluazione a rispctto d' un tal orcline \iene in lei per le specie in-

lelligibili ,
die ella acquisla per astrazione da' sensati. Acconcia-

mente S. Tommaso : L' intelletlo umano si ha
,

ncl geriere delle

cose inlclligibili ,
come enle in potenza sollanto, in modo analogo a

qucllo per cui la materia prima si ha nel genere delle cose sensibi-

li; e pero esso e dcnominato inlellelto possibile. Cosl dunque, consi-

deralo nella sua esscnza, csso e conoscenza in polenza. Onde per se

slesso ha solo la virtu per intenderc, non la virtu per essere inleso,

so non secondoche vien posto in alto. E vcramente eziandio i Pla-

tonic! stanziaroiio che Tordine degl' inlclligibili e superiore all'ordi-

nc degrintellelli; pcrclie I'mlellelto non inlende, so* non per parteci-

pazione dell inlelligibile, ed anch' essi ammettevano che il parteci-

panle e al di sot to di do che vienc partecipato. Sc dunque 1' inlel-

iello umano fosse in alto per partecipazione delle forme inteliigibili

scpai'ale, sccondo che i Plalonici stabilirono
, per si falta partecipa-

zione dcgli esseri incorporei rintellelto umano intenderebbe se stes-

so. Ma, poiche e connalurale all' inlellelto nostro, secondo la condi-

zione della presenle vita
,
di volgersi, per intendere

,
alle cose ma-

leriali c scnsibili (come e detto di sopra) ne conseguita che esso

intcnda se medesimo secondoche viene altuato dalle specie astratte

da' sensibili, pel lume dell' inlellelto agenle, ordinato a rendere in

alto grintelligibili.
1

1 Intellectus humanus se habet in genere intelligibilium ut ens in potentia

tantum, sicut et materia prima se habet in genere remm sensibilium; undepossi-

bilis nominator. Sic igitur, in sua essentia considtrains, se habet ut potentia

intelligens. Unde ex seipso habet mrtutem ut intelligat, non autem ut intelli-
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Di die si vede die nella mente di S. Tommaso, questa quistione,

del come 1'anima percepisce se stessa, e intimamente connessa colla

quislione delle origine delle idee
,

e non puo risolversi in un mode

piutloslo die in un altro, senza die la dottrina eziandio sopra 1' ori-

gine delle idee ne resli conseguentemente diversificata. Si vede al-

tresi rinsufficienza di qudla ragione, che suole addursi per provare

die 1'anima percepisca o senta iramediatamente se stessa, di essere

doe ella sempre presente a se stessa. Se per ravvisare un oggetto ,

bastasse la sua semplice presenza, anche Dio, il quale e intimo e pre-

sente in ogni cosa, dovrebbe essere irnmediatamente veduto dall' a-

nima nostra, secondo i placiti dell'Ontologismo. Ma non basta die la

cosa sia in qualunque modo presente alia facolta conoscitiva; coirviene

che le sia presente come obbietto proporzionato di conoscenza. Or tale

non e 1'anima, mentre dura la vita organica. Non 1'e, quanto all'es-

senza, perche comunicata al corpo e costituente un solo essere, una

sola sostanza col corpo. Non l'e
, quanlo alia slessa facolta intellet-

tiva, perche come 1'esislenza e attualita dell'essenza, cosi 1'operazio-

ne e attualita della potenza ;
e niuna cosa e conoscibile se non hi

quanto altuala. Onde la facolta non puo conoscersi altrimenli se non

in quanto opera, come 1'essenza non puo conoscersi se non in quan-

to esiste o e contenuta in un esistente.

Resla dunque die le facolta dell'anima e 1'anima stessa ,
che ne e

radice
,
non siano percepite ,

se non in quanlo I'.uomo percepisce i

suoi atti \Uali, ed eccone il come. Venula all' atto 1' intelligenza per

le idee astralle da' sensi, e resa perceltibile al suo atto riflcsso, os-

sia di coscienza : unurnquodque cognoscitur prout est actu. Per tai

galur, nisi sccundum id q'uod fit in actu. Sic enim eliam Platonici posuerunt

ordinem entium inlelligibilium supra ordinem, intellecluum; quia intellectns

non inlellitjit nisi per participalionem intelli<jibilis;parlicipam aulern est infra

parlicipatum secundwn eos. Si igilur inteUeclus humanus fieret actu per parli^

cipationem formaruminlelligibiliumseparalarum, ut Platonici posuerunt; per

huiusmodi participationem rerum incorporearum inteUeclus.humanus seipsum

intelligent. Sed quia connalurale est inlellectui nostro,secundum statum prat-

senlis vitae, quod ad materialia el sensibilia respiciatf sicut supra dictum est;

consequent est ut sic seipsum intelliyat intellects -nosier, secundum quod fit

actu per species a sensibilibus abstractas per lumen intellectus agentist quod

-C3t actm iptorum intelligibilium. Summa th. 1. p. q. 87 a. 1.
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ritorno sopra se medesima la mente nostra non pur s' aecorge del

proprio atto, ma degli atti aiicora deila sensibilita, con em' quelto in

certa guisa si continua. Tutto cio
,.
che e seflsilivo, diviene oggetto

della medesima riflessione. Mediante poi le sensazioni, quell' alto-

riflessivo si slende in qualche modo fino alta immutazioni stesse del

eorpo ;
sicehe Tuomo non solo percepisce d'intendere e di volere", e

si scorge affelto da moltiplici sensazioni
;
ma ancora s' awcde del

corpo in cui le sensazioni si effettuano, e nelle immutazioni organs

che,.da cui quelle vengono aceompagnate,- ha perfino un sordo sen-

timento delle stesse funzioni vegetative. Egli sente adunque piu o

meno distintamente la sua triplice vita
;
ne in qualunque modo la

sente , ma bensi come cosa che si origina e si ferma in iui stesso ,

nella sua unica ed individual sussistenza. Cio precede daeche la ri-

tlessione dell' ente inlelleltivo non rista alia superficie ,
ma penetra

insino al fondo dell'essere sopra cui si esercita. Ilia, quae sunt per-

fectiss-ima in entlbus, ut substantiae intellectuales, redeunt ad essen-

tiam suam reditione completa. Quindi I'uomo, scntendo la sua vita,

sente se stesso come sostanza v iva
,
come soggelto di azioni vitali e

passioni ; e cio
,
movendo dalla riflessione sopra il suo atto cogita-'

tivo: Cogito, ergo swn. In questo stesso egli sente Tamma; non es-

sendo allro F anima die il principle delle operazioni della vita
,
e

sentendo egli le operazioni della vita come aventi piincipro in lui :

In hoc aliquis percipit se ammam habere , et vivere el esse
, quod

percipit se sentirc et intelliyere et alia huiusmodi vitae opera exer-

cere i.

Ne da cio seguita che 1'esistenza dell' anima sia una verita dedot-

l.a. Imperocche gli alti, per cui essa e conosciuta non costituiscono

a riguardo di lei un mezzo ex quo, ma un mezzo in quo, per usare

il linguaggio di S. Tommaso; e noi diremmo italianamente die essi

non sono un mezzo dal quale, ma un mezzo ml quale si percepisce

V oggeito. Vale a dire, in termini piu espliciti, che quegli atti non

costiluiscono una premessa, anteriormenl'e conosciuta, da cui s' in-

ferisca, qual conseguenza, 1' esistenza deli' anima, ma costituiscono

come la ragion formale sotto cui quell' esistenza vien percepita, e il

1 Quaestio De mentef a. VIII.
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movenle, diciam cosi, della percezioiic. Imperocche avendo quegli

alti per termine non I'aslralto ma il'ooncrelo, per essi propriamente

non si altinge il peasiero ma il pensante, non la seasazione ma il

senzienie, non la vita ma il vivente
;
come appunlo coll' occhio non

si vede il colore ma il colorato, e colla mano non si tocca la resisten-

za ma il resislenle. Tultavia, come la ragione e il movente alia per-

cezione del colorato e del resistente e il colore e la resistenza
;

cosl

'la ragione e il movenle alia percezione del pensante, del senziente ,

del vivente, e il pensiero, la sensazione, ;k vita.

In che senw si dice che lanima conosce se stessa

per la propria essenza.

.... .* .''<:'.,'
r

'
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Tuttavia d ha un senso, in cui giuslamente puo dirsi che 1'anima

conosce se stessa per la propria essenza. Esso e esposto dal mede-

.simo S. T-ommaso nei luoghi sopraccitati ,
e procede in questa

guisa.

La conoscenza pu6 essere o atluale o abituale. La prima e, quando

altualmenle si percepisce o si coiilempla alcuna cosa
;
come accade

verbigrazia del matematico, il quale slia di fatto istiluendo i suoi cal-

coli intorno a un problema geomefrico. L' abituale e, quando non si

contempla ne si percepisce la cosa di cui. si traita, ma il soggetto ha,

quanto a se , la disposizione richiesla a percepirla e contemplarla r

benche essa non si present! ancora come oggetto di allual conoscen-

za. Cosi e del matematico
,
allorche non fa niuna dimoslrazione ne

pensa ad alcun problema ;
ma o dorme o altende a lutt' altro. Egli

-certamente non ha in alto la considerazione dei priucipii e delle j*e-

gole della sua scienza , e, noudinieno non puo dirsi per questo che

^egli ne e interamente spogliato. Egli ,ne conserva 1'abito ;
in virtu

4el quale puo agevolmente venire all' alto di qwella considerazione ,

quando che sia; il che Tidiota non potrebbe fare in alcun modo.

E qui vuolsi osservare che Fabito non e
,
come vorrebbero i Cai-

tesiani, un atto conlimialo, benche non avvertito. Se cosi fosse, 1'a-

Kto in realla non si distinguerebbe dall'atto
; giacctbe 1'essere o non
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essere avvertito non ha die fare coll'essenza deiratlo, ma sol distin-

gue la conoscenza in dirctla e fiflessa. Anzi 1'abito in tal caso sareb-

be piu die 1'atto; perche ad esso aggiungerebbe la perpeluila. Ma

la bisogna corre allrimenti. L'abito si distingue dall'atto non meno,

che dalla semplice potenza. Esso e come una cosa media Ira ambe-

due : Habitus quodammodo est medium inlet potentiam puram et

pururn actum 1. Esso non dice pura capacita di operare ;
ma

neppur dice 1'azione gia in esercizio. Dice soltanto una prossima di-

sposi/ione all'allo
,
die dee porsi. Di die segue che la scienza abi-

tuale, benche non sia una mera potenza di sapcre ,
non e lultavia il

sapcre in alto
;
ma disponendo bene il soggetto, lo lascia nondimeno

ancora in potenza, quanlo alia scienza altuale : Sciens in habiln, est

in potentia ad considerandum in actu 2. L' abito e principio di ope-

razione
,
non e operazione ;

esso non fa che prcparare il soggetto e

renderlo prossimamente idoneo ad operare, sicche non si richicda

altra determinazione subbiettiva per emettere 1'allo
,
ma sol che gli

si present! I'oggelto.

Cio posto, \cniamo all'assunto nostro. Se si cerca ddla cognizione

attuale, die 1'anima ha di se stessa; essa, come e dello piu sopra, mm
si ottiene se non per la percezione degli alii \itali. Quantum ad

actnalem cognitionem, qua aliquis considerat se animam habere, ani-

ma cognoscitur per actus 3. Ma se si cerca della cognizione abituale,

ossia dell' abito die dispone a tal conoscenza
; puo ottimamente dirsi

che essa e esscnziale all'anima, die e sempre neU'anima, die 1'anima

Vha per la propria essenza. Imperocche per ben disporsi a conoscere

se medcsima ,
1' anima non ha bisogno d'acquislare alcuna qualita ,

akun abito, come ha bisogno d'acquislare la scienza geometrica per

risolvcre i problemi di geometria ;
ma \i e delerminata pienamenfe

dalla natura che le e presente ed intima, e da cui pullulano come da

radice gli alii in cui essa ravvisa altualmenle se slessa. Quantum ad

cognitionem habitualem, anima per essentiam suamse videt; idcst ex

hoc ipso quod essenlia -sua est sibi praesens, est potens exire in a-

clum cognitionis sui ipsius :' sicut aliquis, ex hoc quod habet alicu--

1 S. TOMM.VSO Summa th. 1. p. q. 87, a. 2.

2 S. TOMMASO Summa th. 1. p. q. 79, a. 6.

3 Luogo citelo.
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ius scientiae habilum, ex ipsa praesentia habitus est potens percipe-

re ilia, quae subsunt illi habilui. Ad hoc autem quod percipiat ani-

ma se esse et quid in ipsa agatur attendat , non requirilur aliquis

habitus sed
sufficit sola essentia animae, quae menti est praesens. Ex*

ea enim actus progrediuntur, in quibus actualiter ipsa percipilur
1

N& da cio segue che 1' anima debba sempre pensare a se stessa ;

perciocche nori basla 1'abito a far si, che si esca all'alto della cogni-

zione. L' abito propriamenle riguarda il soggelto ,
cui rende pros*-

simamenle idoiieo ad operare con facilita
;
ma oltre a cio per 1' atte

si ricJiiede la debita proposizione dell'obbietto. Ora, come osserYarm-

mo piu sopra, Tobbielto dell' alto riflessivo dell' intellelto uman^v
ossia della coscienza , che vogiia dirsi

,
non puo essere V anima ris-

guardata nella sua pura essenza
,
ne puo essere la facolta stessa in>-

tellettiva, ma e propriamenle T alto di essa facolla e 1' anima rap-

visala in quell' atfo come principio del medesimo. Dunque y finche

un lal atto non sorga ,
r anima non puo conoscere attualmente se

stessa
;
ne 1' esser ella abilo a se medesima basla per determinark

a si folia cognizione. Cio segue, come ognun vede dalla dotlrina del*-

I' Angelico, esposla fin qui, anzi e espressamente da lui insegnatcv

Imperocche egli si propone la seguente obbiezione : Perdurando Is

causa, perdura F effetto. Se dunque la mente vede se per la sua

essenza per essere coll' essenza presenle a se stessa
;
'essendoche una

talpresenzd eperenne, ella perennemente vedrebbe se slessa 2. Alia

quale obbiezione cosi risponde : E da dire che come non e uopo d'in^

tender sempre in atto cio , di cut la notizia e in noi abituale per k

specie intelligibili che restano nell' intelletto ; cosi non e necessari

che sempre attualmente venga intesa la mente nostra, di cui abbia-

mo abitualmente la conoscenza, per questo che la sua essenza e sent*-

pre -presents all' intellelto 3.

1 S. TOMMASO, Qq. Disp. Quaestio De mente, a. VIII.

2 Manente causa , manet effcclus. Si iyitur mem per essentiam suam se

mderet , propter hoc quod essentia sua sibi est praesens; cum semper sit el

praesens , semper earn mderet. Ivi Obbiez.XI.

3 Dicendum quod sicut non oporlet ut semper inteU'tgatur in actu , cuivs

notitia habitualiter habetur, per allquas species in tntellectu existentcs; it&

Serie V, vol. Ill, fasc. 299. 36 23 Agosto 1862:;
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S. Ayostino non dissents da S. Tommaso.

>
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II solo sospetto intorno a cio dovrebbe sembtare Mranissimo. Pe-

roeche S. Tommaso in tulti e tre i luoghi soprannotati prende occa-

sions di tratlare la quislione dalle parole appunto di S. Agostino, e

non fa quasi allro che esporne e eomentarne la dottrina. Onde il pre-

tcndere che egli dia un insegnamento contrario, vale altrettanto che

appuntarlo d'aver voluto ingannare i leltori. Tuttavia, poiche non

mancano di quelli, che si ostinano a credere S. Agostino opposto in

questa materia a S. Tommaso, accenniamo brevemente sopra cio i

pensieri del gran Vescovo d' Ippona.

Egli altresi distingue le due conoscenze intorno aU'amma: \ una

meramente riflessiva ed individuate, 1'altra ragionativa e generate.

Aider imusqiiisque homo loquendo enuntiat mentem suam, quid

in seipso agatur atlendens; aliter autem humanam mentem speciali

aut generali cognitione definit 1. La prima, egli soggiunge, riguarda

tin falto, cioe 1'esistenza dell'anima e degli alii, di cui essaeprinci-

pio ;
la seconcla riguarda una verita necsssaria, cioe 1'essenza di essa

anima e degli alti che da lei procedono. La prima, essendo di mera

coscienza, si versa in oggetti ,
che non sono percettibili se non alia

persona singolare, e che gli altri possono credere ma non vedere
;
la

seconda si aggira intorno ad oggetto accessibile alia mente di tutti e

intorno al quale gli altri ancora possono proferire giudizio. La prima

porge una scienza mutabile, secondo la mutabilita dell' oggetto ^ in

cui versa; la seconda somministra una scienza immutabile, attesa

1'etcrna verita in cui si ravvisa. Manifestum est almd unumquemqu?
mdere in se, quod sibi dim dicenti credat, non tamen videat; aliud

autem in ipsq veritate, quod alius quoquepossit mtueri; quorum al-

.etiam.non oportet quod semper inteitigatur aclwliter ipsa mens, ewuscopni-
tio inest nobis habitualiter , ex hoc quod ipsa ems essentia inttllsctui nostro

j$st praesens. Ivi ad XI.

1 De Trinitate lib. IX, c. 6.
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terum mutari per teiripora ,
altermt incommtttabili veritate consi-

ders 1.

Infmo a qui, come ogmro vede, no afebiam^cheripetuloquellostes'

so, che venne supeiwmente spfegalo nel liferire la dottrina dell'An-

gdlco. Senonche due mamere di parlare vengono bene spesso adope-

rale da S. Agostrno, le quali potrebbero di leggier! indurre in errore y

chi si fermasse ala two sola ewteceia. L' ima e quando dice cfee

1'anima sefttetipsam per semetipsam nomt-%; I'altra, quaudo afferma

citato.

S. Tommaso spiega il seiiso di.quesle ultirae parole di S. Agostino, ac-

ciocche gli pntologi non ne abhiauo a trarre partito per lalaro opinione. EgK
dice: Nella seconda specie di cognizione, in quella cioe che riguarda 1'essen-

za dell'anima, bisogna distingucre rapprensioner dal giudizio. Se si consi-

dera Vapprensione, noi intendiamo la natura spirituale dell'anima mirando h
natm'a spiritutale dell' idea, cfi cwi soo ifonnati gii atti die da lei procedo-

no. E cosi i ftk>sofi dall' immaterial! ta dell
1

idea dedussero V immaterial!ta del-

l'anima. Mens nostra non palest seipsam intelligere ita, quod seipsam immediate

apprehendat, sed ex hoc quod apprehendit alia
,
devenit in suam cognitio-

nem. . . Quod palet intuendo tnodum, quo Philosophi naturam cmwme investi-

garunt. Ex hoc enim quod anima hnmana universales rerum naturas cognoscit.,

pcrcipit quad spedes, qiiOrinlettiyimus, est immaterialfo; alias essel indimduwla

et sic non duccret in eognitioncm universalis. Ex hoe mlem quod species in-

lelligibilis est immaterialis, intellexerunt quod intellects est res quaedam in-

dcpendens amalerie, el ex hoc ad alias proprieties intellcctivaepotentiaeco-

(jnoscendas processerunt (Q. De mentc, a. VH1}. Ma se si considera il giudizto

col quale affermiamo cosi clover essere, come aeceima la deduzione indica-

la
; puo dirsi che noi lo formiamo per rirrtuizione della inviolabUe verita che

noi veggiamo.nella simiglianza impressane nella nosti-a mente daDio, in vir-

tu dei principii per se noli che in aoi rihiceno natiiralment e che ci sommi-

nistrano lanorma per giudicare delle altre cose. E questo appimto voile di-

re S. Agostirro. Si vero considered cognitio, quam dcnafnra animae habemus,.

quantum ad indicium, quo sentimns ita esse , ut d'educlione praedicta appre-

hendimus; sic notitia animae habetur in quantum intuemur inuiolabilem vtri-

tatem , ex qua perfecte quantum possumus definmus ,
non qualis sit uniuscu-

iusque hominis mens, sed qualis esse sempilernis rationibus debeat, ut Augusti-

nus dicit in nono De Trinitate. ffancauteminmolabilem veritatem (intuemur)

m wi similitudine, quae est menti no&trae impressa, in quantum aliquot naftt-

raUter eognoscimus ut per se nota, ad quae omnia alia examinamus,

ea de omnibus iudicantes. (Ivi).

2 De Trin. 1. IX, c. 3.
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che 1'anima conosce sempre se slessa : semper se nosse semperque

se ipsam velle comprehendebalur 1
. Ma ambedue quesle frasi s\ e-

stono ogni difficolta, se ben si disaraina che cosa intende S. Ago-

stino per quel vocabolo noscerc. Egli non intende altrc, se non la

notizia abiluale, a cui da sovenle il norae di memoria. Tra i moltis-

simi kioghi , che potremmo recare, ci place trascegliere quello in

cui 1'illustre Dotlore spiega la cosa coll'esempio del musico che sia

ancora matematico. Cotesto uomo, egli dice, quando disputa di geo-

metria senza pensare ad altro, ha perduto forse la scienza musica ,

o piu non 1'ama? Sarebbe assurda una tale sentenza. Lo stesso dite

viceversa
, quando, messo da banda ogni pensiero di matematica ,

discorre di musica. Forseche gli convent poscia tornare alia scuo-

la, per diveniare di bel nuovo buon matematico? Dunque convien

dire che anche quando egli non pensa ad una scienza, la sertu nella

memoria, ossia ne ha 1'abilo e in abito la intende e 1'ama, quantun-

que non 1'intende ne 1'ama in atlo. E pero ci ha nella mente nostra

come un riposliglio, in cui le conoscenze restano quasi nascosc, fin-

che non vengano chiamaie alia presenza dell' intelletlo. Questo ri-

postiglio e la memoria 2. Or la memoria intelletliva non e altro che

la conservazione in abito delle specie intelligibili: De ratione memo-

riae est quod sit thesaurus vel locus conservatrius specierum. Cos!

ilvil. X, c. 12.

2 A cio, in sentenza, si riducono le parole di S. Agostino ,
le quali te-

stualmente son le seguenti :./>? urn vel plurium disciplinarum pcrilus ,

quando wiam cogitat, aliam vel alias non cogitat, novit tamen. Sednumquhi

rccle possumus diccre: isle musicus novit quidem muncam, sed nunc cam non

intelligit, quia earn non cogitat, intelliyit au(em nunc geomelriam, hanc eniw

nunc cogitat ? Absurda est, quantum apparel, ista sentenlia. Quid etiam ilia,

si dicamus, iste musicus novit quidem musicam, sed nunc earn non amat, quan-

do earn non cogitat; amat aufem nunc geomctriam, quoniam nunc ipsam cogi-

tat ; nonne similiter absurda est ? Rectissime vero dicimus : isle
, quern per-

spicis de geomelria disputantem, etiam perfeclus est musicus; nam et meminit

disciplinae eius, et intelligit earn et diligil ; sed quamvis earn noverit et amet,

nunc illam non cogitat ; quoniam geometriam, de qua disputat, cogitat. Hinc

admonemur esse nobis in abdito mentis quarumdam rerum quasdam notitias
,

$t tune quodammodo procedere in medium atque in conspectu mentis velut

&pertius conslituif quando cogitantur. De Trinilate, lib. XIV, c. 7.
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S. Tommaso I
;
e soggiunge clie essa come tale e iniesa da S. Ago-

stino : Auyvstinus memoriam accipit pro habituali animae relentio-

ne 2 L'abito poi, come notammo piu sopra, non e una continuazio-

ne di atti non avvertili, ma e una disposizione residente nel soggetto

per venire agevolmente all'ailo.

Cio* poslo, 1'anima conosce sempre se stessa in quel senso, in cui

il matematico conosce sempre lageometria, anche quando in nessun

modo ci pensa. In allri termini
,
1'anima ba sempre in se la memo-

ria di.se stessa , ossia 1'abito die ben la-dispone a conoscere in atto

se stessa. E sot to tale aspetto puo dirsi die essa non era ignota a se

niedesima, ancbe prima die pensasse a se medesima, in quel modo

clie si dice conservarsi nella memoriala cognizione di quelle cose, di

cui attualmente non si ba alcun pensiero. Nee ila sane yiynit islam

notitiam mens, quando cogilando intellectam se conspicit, tanquam si~

bi ante incognita fuerit; sed ila sibi nota eral, quemadmodum notae

suntres, quae memoria continentitr, etiamsi non cogitentur 3. E per-

ciocche quest'abito, cbe dispone 1'anima ad uscire agevolmente nel-

la cognizione di s.e slessa, non e una specie venuta dal di fuori e

conservala neH'anima , ma e la stessa anima a lei presenle ; quindi

e die 1'anima conosce se stessa per se slessa : semelipsam per se-

melipsam novit. E cosi in fatto S, Tommaso interprela S. Agostino,

dicendoci : Yerbum Augustini , quod mens seipsam per seipsam co-

ynoscil ,
est intelliyendum quod ex ipsa mente esl ei wide possil in

aclum prodire, quo se actualiler cognoscat percipiendo se esse
;

si-

cut et ex specie, habitualiler in mente recepta, est in mente ut possil

aclualiter rem illam considerare 4.

Si dira die S. Tommaso non cap! S. Agostino ;
e pero in buona

fede lo espose male. Ma se un inlellelto si aculo non cap! la doltrina

di tanto maestro, quando cli proposilo si mise a commentarla ; qual

guarenligia ci si da die 1'abbiano capita meglio i nostii contradil-

tori, di acume certamenle assai inferiore a quel grande?

1 Summa th. I p. q. LXXX, a. 7.

2Iviadl.ra

3 S. AGOSTINO De Trin. 1. XIV, c. 6,
'

4 Qq. Disp, Quaestio De mcnte, a.' YIU.
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l||-y-/ GIULIO'
'

OSSIA;

UN CACCIATORE DELLE ALPI

NEL 1859

XLII.

- Le sorti della Lombardia si dispuiano ora laggiu: aveva

detto con enfasi il signor Adriano
,

indicando a Giulio la gran pia-

nura licinese. Ed aveva detto troppo meno del vero. Perocche in

quell' ora ,
che era circa la meridiana del quattro Giugno ,

cola per

appunto si eran cominciate a disputare con colpi furiosissiroi di

cannone, non le sole sorti della Lombardia
;
ma allresi quelle di

mezza Italia, quelle della corona di Villorio Emmanuele
,
e forse

quelle eziandio del dominatore di Francia, spinto dalle bombe e

dai pugnali dei Carbonari italiani, contro le formidabili artiglieiie

del Tedesco.

Noi augurammo il buon \ iaggio ai Francosardi in quella che
,

superati i varcbi-della Sesia e ritolto Palesiro di mano agli Auslria-

ci, s' incamminavano di gran lena, pel loro lianco sinistro
, verso

1'alta Lomellina. Or questa mossa fu cosi rapida e precipitosa, che

1'avanguardia, condotta dal generate Niel, II primo di Giugno piom-

bo dinanzi a Novara improvvisa come una folgore ,
e tutto sbalordi

il maresciallo Giulay. U quale, slato alcun tempo infra due ,
all' ul-

timo si determine di sgomberare il Piemonte da lui invaso
,
non si

sa per che, cinque sellimane prima ;
di raccogliere il suo maggiore

e miglior nerbo dietro il Ticino, e di offerire al nemico un fiero com-

battimento sopra il lerritorio lombartlo ,
e quasi che presso le porte

di Milano.
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Fu consiglio di capilano avvedulb? No per sicuro : giacche niuno

accorto maestro di guerra , si lascia entrare in casa un potente a\ -

versario, dove possa tratlenerlo di ftiori. E il Ghilay , con sei validi

Corpi d' esercito alia mano
, non poteva egli rorapere la foga degli

Alleati nel Novarese
,

e abbarrar loro il passaggio del fiume? Po-

teva ceftamente; e mssunoe, neppure degii storici francesi
, cbe

abbia do messo in controversial Di fatto il generale Zobel
,
non si

tosto odoro T arrivo del Niel nella citta di Novara
,

che a somme

istanze chiese di assaltarvelo il dqmani, con settantacinque mila uo-

mini che aveva belli e pronti : e non v'ha dubbio die quel Corpo

francese, distaccato com' era dagli altri e sopraffatto pel numero
,
in

poco d'ora non fosse rimasto annientato. Un cosi subito e felice rivol-

gimenlo degli Austriaci dalla difesa all'offesa, avrebbe scompigliato i

disegni dell' imperatore Napoleons, e arrestatolo di punto fra Vercelli

Casale. Che se il Giulay temeva non forse il generale Zobel penas-

se asconfiggere il Niel dcntro Novara, egli era pero anche in tempo
di ammassare i suoi cencinquantamila soldati fra quella citta e ii

Ticino; di fermare la, nel lembo della valle e alle tesle deiponti, le

squadre de' Collegati ,
e di cestringerle il 1re Giugno o a retrocede-

re
,

o ad accettare una baltaglia campale ,
in condizioni di silo e di

forze che a quelle sarebbero state soprammodo ruinose.

Ma posto che il Maresciallo volesse ad ogni patio contendere ai

(jrallosardi la via di Milano. non sulla sponda piemonlese, ma dietro

gli argini lombardi della riviera
,
mostro egli sagacila se non altro

in avvisare ai necessari provvedimenti ? Nemmeno. Ed acciocche i

lettori intendano meglio le ragioni di quesla o dappocaggine o indi-

ligenza del Giulay ,
ed insieme i casi del terribile disaslro che ne

segui, conviene che girino un occhio pe' hioghi, sopra del quali gli

eserciti si azzuffarono.

Due sono le strade regie che da Novara mettono nel Ticino
,

e'lo

scavallano per allrettanti solidissimi ponti in pietra : 1'una di Galiate

die va diriltamente a Turbi^o ,
e 1'altra di Trecate die guida asan

Martino. Ip faccia a questa prima e natnrale linea di difesa che e il

fiume
,

il quale seende per molte tortuosita da settentrione a mez-

zodi
,

alia distanza ora di due
,
ora di Ire e ora di quattro miglia ,

scorre enlro i confmi di Lombardia il canale detto Naviglio Grande ,
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che e un secondo riparo dietro cui sorgono i borghi ,
le terre e le

villate del Milanese.

Dal paesello di Turbigo per le vie di Robecchelto, di Malvaglio,

di Induno, si comunica con Cuggiono , grosso luogo il quale corri-

sponde per violtoloni c strade consolari col villaggi di Bernate ,
di

Bufliilora ,
di Guzzafame ,

e fa capo in Magenta , paesotlo di quattro

mila anime, o in quel lorno, e chiave mastra della via di Milano.

Piu degna di speciale atlenzione e la parte del fmme a rincontro

di Trecale. Passalo il ponlc di san Martino, si aprono tre vie die

racltono al Naviglio : a mano manca e quella di Buffalora ,
di fronte

o quella di Ponle Nuovo, a man rilta e quella di ferro che riesce non

lungi da Ponte Vecchio. Tulle e tre quesle vie scavalcano il Na-

\iglio sopra ponli a muro e sboccano in Magenta, dove la ferrata

s'incrocia con quella di Ponte Nuovo. A circa qualtro miglia piu giu

da Ponte Vecchio, c a ridosso del Naviglio, sta finalmenle la piccola

lerricciuola di Robecco.

Chi adunque si liguri una ellissi, il cui asse maggiore si dislenda

da Cuggiono a Robecco , ed il minorc dal ponle di san Marlino a

Magenta, avra circoscrilto i confmi del terrene sopra del quale fri

pugnala la celebre battaglia.

Del suolo non occorre dire altro
,
salvoche di qua e di la vicino

al Naviglio e disuguale, con eminenze, die Ira Buffalora, Magenta e

Robecco s'incurvano a semicerchio, con fondi, con chine: e frasta-

gliato da rigagnoli e fossacce , e lullo collivato a grano ,
a vili, ad

alberi fruttiferi
,

a gelsi ed a piante frondose, le quali impacciano

ogni pic sospinto le lila delle ordinanzc che vi si muovono ,
e chiu-

dono la vista che non ha spazio ne sfogamcnto.

E manifesto che, per 1' intendimenlo di conlrastare agli Al.leali,

straboccanti da Novara, il passo dalla ripa destra alia sinistra del

Ticino, il Giulay doveva custodire gagliardamente il fiume, quanto

ne corre dal ponte di san Martino al gomilo in cui piega dirimpetto

a Turbigo. E in effetto, mentr* egli il primo Giugno da Mortara dispc-

neva la piena ritirata de' suoi, mando al generale Clam-Gallas
,

il

quale di fresco era arrivato in Magenta con un Corpo condotto a va-

pore dal Tirolo, che avesse guardato le coste ed i valichi di quelle

acque. Ma non avverti che il trallo da sopravvegliare essendo largo
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tortiglioso e arduo a difendersi
,

le milizie di qucl Corpo non basfa-

vano all'uopo; e abbisognavano percio d'una grossa rinforzata, die

egli poteva e doveva spedir loro di presenle: Non la mando : e die

avvenne egli ?

II generale francese di Mac-Mahon ai due di Giugno s' impa-
droni del varco di Turbigo , innanzi die la Divisione auslriaca del

Cordon ne avesse un senlore : e il giorno vegnentc, tragittatosi con

1'inlero suo Corpo nella riva di Lombardia, e traversato il canale

Naviglio , occupo Robecchetto e respinse quella Divisione, die fti

coslrctta di postarsi a cavaliere delle due slrade di Buffalora e di

Magenta. Inoltre il Clam-Gallas, prevedendo di non potcrla da solo

contro T urto dei Frances! inlorno al ponle di san Marlino
, dclibero

di farlo saltare in aria e di tirarsi addielro. Senonche, qual die ne

fosse la cagiono, lemine scoppiarono malamente, e gli archi c i piloni

si smossero, ma non crollarono. Laonde anche per questo lalo il tran-

sito fu liberamente dischiuso al nemico. E cosi, per rinconsidcra/ione

del duce supremo, tanto la destra come- la sinistra della corrente,

caddero, senza colpo ferire, in balia dell' itnperatorc Napolcone ;
il

quale, tolto clo, avrebbe dovulo pagare carissimo 1'acquisto dei due

passi: e un Corpo suo , appianandb il sentiero ad altri, s'introdusse

di fianco, a minacciare il cuore medesimo del campo degli Auslriaci.

Avute a un prezzo sldolce le chia\i pel passaggio del fiume Ticino,

1'Imperalore si risolve di travalicarlo addi quattro con tutto 1' cser-

cito ,
e di aprirsi armatamano 1' ingrcsso nella capilale dclla Lom-

bardia. L' ordine della battaglia era die i Francosardi
, sparliti in

due colonne, si avanzerebbero nel medesimo tempo da Turbigo e da

san Martino sopra il Tedesco, trincerato fra il Naviglio e Magenta :

la colonna deslra, solto rimmediato comando di esso Imperatore,

coi granatieri della Guardia e il Corpo del maresciallo Canrobcrl,

investirebbe i due Ponli Nuovo e Veccbio del canale : la colonna si-

nistra, forte delle Division! sarde dei general! Fanti e Durando, dei

volteggiatori della Guardia Camou e del Corpo del Mac-Mahon, sotto

la condotta di questo, oppugnerebbe vigorosamente le due terre di

Buffalora e di3Iagenla : e il Niel, col suo Corpo e le due allre Dhlsio-

ni sarde, si rimarrebbe come retroguardo aTrecate, in serbo per la

fine del corabattimenfo.



576 GltLiO OSSIA UN CACCIATORE BELLE ALPI

II Giiriay, chc di feimo non ignorava i movimenii e le contenenze

del nemico, da Abbiategrasso, dov' egli in santa pace teneva il suo

quartiere, spaccio ordini al Clam-Gallas eke si fosse apparecehialo a

far testa ai Collegati. Ma inlarilo era gia sdrucciolalo in un secondo

fallo si madornale, che ha dell' incredibile. Con cio sia ehe avendo

egli avuto bellissimo agio di radunare per quella mattiDala non me-

no di centodieci mila baionettc, da contrapporre alle non piii di ot-

lantamila, con cui Napoleone poleva procedere ad attaccarlo; esso in-

vece si addiede di avere arrestato il corso ai.tre Corpi dei general!

Benedek, Stadion e SchalTgotsche, die marciavano dal Po per unirsi

a lui, e rallenlalo il cammino a quello del Zobel in modo, che ei

giunse appena in tempo di schierarsi nel campo della battaglia.

II quale dagli Auslriaci fu quindi ordinato con questa disposizione:

il Corpo del Clam, al corno deslro, occupava Buffalora, Bernale e le

cascine circoslanli : quello del Liechtenstein, al corno sinistro, si al-

largava da Ponle Vecchio a Robecco : le division! Reischack e Lilia,

con quattro allre Brigalc, dominavano il centre, die era sul Naviglia

a Ponte Nuovo. Queste forze, sommalc iiisierne
,
con quelle dello

Schwarzemberg che sopravvennero, davand un conto pari soltosopra

alle forze, con le quali i Frances! terminarono 1' aspra e sanguinosa

giornala. 11 cui csito, non oslante il predetlo cumolo di errori, molto*

verosimilmente sarebbe stalo altro da quel che fu, sc. il Giulay in

eambio di aecorrcre presenzialmente nel teatro della zuffa alle ore

Ire del dbpo mezzodl, vi si fosse trovalo fin dalla maltina; e se inve-

ce di tenere indietro, per semplicissima difesa, piu della meta delle

sue non esuberanti milizie
,

le avesse tutte con prontezza scagliale

ardilamente si contro Napoleone di fronte, e si adosso al Mac-Mahon

di costa. Ma non ne fu nulla: e a mi locca di narrare

Cose che furon vere, e parran gioco. 1

1 II prussiano Rustow, agro censore degli Austriaci
,
nel suo libro Der

llalianische Krieg (Campayna tfItalia) del 1859, prova con buoni argomenti y

chc nel colmo di questa battaglia, che fu dalle ore tre pomeridiane sino al

tramouto del sole, le forze di ambedue le parti erano presso a poca eguali.

Egli al grosso le valuta fra i 60 e gli 80,000 uomini, incHnando per6 al nu-

mero di circa 65,000 per parle. Ma la different ihestimaba^ die' egli, fivin

qucslo, chc i Frances! dicdero sopra a! nemico con tutte le loro soldatescbe;
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Tra le ore nove e le died, il cannone austriaco tupno con un pri-

mo colpo da Ponte Nuovo
,
contro la Brigala francese Wimpffen dei

granatieri della Guardia, che sola imprudentemente si presentava al-

1'assalto. Si badalucco alcun tempo quindi e qainci eon gran fracasso

e niun pro ,
sino a che il gonerale Regnault, yenulo con la Brigata

Cter, fece ritrarre il Wimpffen, attendendo, per ingaggiare la pugna,

che le artiglierie del Mac-Mahon rimbombassero oltre il Naviglio,

tra Turbigo e Buffalora. Arrivo alia sua volta anche 1' Imperatore,

impazienlissimo di udire il cannone di Turbigo : e poiche era $ia

sonato mezzodi, e il Mac-Mahon, che conforme agli ordini trasmes-

sigli, a\rebbe dovuto appiccare battaglia alle dieci, non dava segno

di se; per cio eg!i spediva a lui messaggi sopra messag^i, e non sa-

peva che s'immaginare de' fatli suoi. II medesimo irtterveniva del

Canrobert, che non si vedeva mai col suo orpo, intaricato di sor-

reggere le Brigate Wimpffen e Cler nell' assalto : di che pure a lui

inviava cavalieri a briglia sciolla, per sollecitarlo.

Quesie due ore cotanlo propizie -agii Austriaci
,

i quali gbucando

impetuosi da Robecco e spingendosi ilinanzi dai Ponti NtiOTo e Vec-

chio, polevano involgere tra il canale e il Ticino quelle due Bi:igate

ncmiche, accerchiarle, sperperarle e sorprendcre tra di toro lo slesso

Napoleone ,
il quale (eneva sellati piu palafreni per dileguarsi ,

in

che furono elle spese ? In guardare con le mani alia cintola il luc-

cicamenlo delle armi francesi ,
e il galoppare de' loro uffiziali

,
che

volavano cercando aiuti.

ladylove gli Austriaci concentrarono per lo meno AO,JW)0 te&te,

del Clam, del Liechtenstein e la divisione Reischach, in una unica postura e

peruno scopo difensivo, ene adoperarono soli 25,000, cioe ilCorpo delloScli-

warzemberg e la divisione Lilia, per 1'offesa. Che che sia dl ci6, ben >e

certo che il barone di Bazancourt nella sua Campaynv tfltdlw amplfftea, 1-

vando la somma degii Austriaci a 125^00 capi. Qtiesta fc una -e* idente iper-

bole wfficiosa, cbe toglie il credito alle verita ufficiati di oui egli si v^nta han-

<iitore. Se il novero delte milizie austriache .fosse stato cosi poderosp, ^li

allori di Magenta mai e poi mai non sarebbero stati raccolti dall'aquila fran-

cese, la quale, nulla ostante cio che si e detto, fu
,
come ora si veflra, me-

ravigliata ella stessa di avert! nel rostro.
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Allo scocco dell' un' ora e meazo ,
il lonlano fragore delle balterie

<li Turbigo, affido una volla TImperatore che il suo generale Mac-

Mahon s'era impigliato nella mischia. Respiro un poco ,
fece ordine

che leBrigate si avventassero all'attacco deiPonti, e spaccio novelli

messi al Canrobert ed al Niel , perche a corsa si fossero affrettati di

soslenerlo ncl periglioso frangente.

II Mac-Mahon , lasciandosi a tergo le due Dmsioni sarde ancora

da lui discosle
(
e che poi non fecero allro che fiutare 1' odore della

baltaglia) con le Ire Division! Motterouge, Camou ed Espinasse, alle

dieci ore in punto si era mosso da Turbigo ,
ed awiato sopra Buffa-

lora e Magenta. Se non che la colonna del generale Espinasse, aven-

do a girare una voltata molto ampia, per Buscate, Iiwenmo, Mesero

e Marcallo, si era sequestrata dalle altre due in forma, che queste non

potevano progredire senza esporla al risico d'essere lagliata fuori, e

ributtala dai Tedeschi. Cio non di meno 1'aniiguardo del Molterouge,

che era di bersaglieri algerini detti Turcos, sloggio daCasate qualche

battaglione austriaco del Cordon
,
e si pianlo in faccia al Corpo del

Clam-Gallas, il quale si era aramucchiato Ira Guzzafome e Buffalora.

II generale Mac-Mahon
,
benche pien di timori per la Dhlsio-

ne Espinasse ,
comando alle altre due di sforzare a furia il \il-

laggio di Buffalora ,
e di impadronirsene. Violenlissimo fu 1' urlo.

II Clam, per serrare in nn gruppo i suoi ,
ordinatamenle si ritiro

verso Cascina Nuova, mostrando di volgersi dalla banda di Marcallo,

e mettersi nel mezzo tra la Divisione Espinasse e le due che tempe-

stavano Buffalora. Codesto mo\imento di sghembo sbigolti il gene-

rale Mac-Mahon, che arresto di botto 1'assalto del paese, fe dietreg-

giare i suoi e tacere subitamente le artiglierie. Poi lancialosi egli

in groppa d'un focoso destriero a Iraverso i campi ,
i prati ,

i mag-

gesi, i fossi, balzo a tutte gambe in traccia del generale Espinasse,

per farlo inteso del pericolo soprastanle, e per accordarsi con lui in

un marciaro unitissimo, e accelerarne le mosse alia disperata. Erano

le tre ore del dopo mezzodi. II Maresciallo austriaco enirava allora

nel campo di baltaglia. Un' audacia del Clam conlroledue Divisioni

francesi che gli erano a petto, poteva preservare Magenta fino a se-

ra, e dar comodo ai cinquanlamila soldati del Benedek e dello Sta-

dion di sopraggiungere per 1' alba del domani ,
a ringagliardirne la
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difesa. Ma quest' audacia non fu commessa, e il Clam ristette immo-

bile ad aspettare gl' immobili nemici : si guatavano gli uni gli altri

biechi e taciturni : le miccc ardevano, le armi eran calate, i cavaHi

raspavano, i soldati fremebondi dirugginavano i denti : nessuno pe-

ro alzava un dito. Riposo funesto !

Al cenno dell'Imperatore le due Brigate Wimpffen e Cler, capita-

nate dal generate Mellinet
,

si giltarono con baldanza e rattezza da

leopardi all' attacco del Naviglio sui Ponti
,

e furono accolte da un

lorrenle micidialissimo di ferro e di fuoco. Gli assalitori impavidi

levano un urlo, e con'le baionelte in resta di primo impeto s'insigno-

riscono del ridotto di Ponle Nuovo
,
e delle case a capo le testate, e

dei canti delle vie de' villaggi. Ma il forte non era a prendere : era

a mantencre i post! presi contro un avversario, che ceduto un palmo

ritornava alia carica per racquislarlo, con uoa intrepidita viepiu ost*~

nata. E come durarla e bastare in tutti i punti due sole Brigate, sen-

za sostegno e senza riserva di sorta alcuna? Pure gl' invitli batta-

glioni della Gnardia si piantarono saldi quasi torri nei siti espugnati y

e sotto una gragnuola di metraglia che diluviava , di razzi che s' ia-

crocicchiavano per ogni verso, di palle che fioccavano a nembi
,

lottando il piu delle volte a cor-po a corpo, cacciati da una casa la ri-

pigliavano, risospinli da un terrapieno vi ribalzavano sopra, spazzafi

dalla cavalleria si rattestavano : e tali e tanti prodigi di valore opera-

vano, che gli Austriaci vennero nell' opinione di avere in faccia non

due, ma otto o dieci Brigate di Francesi, che leune alle allre sotten-

trassero per vicenda. E da questo falso concetto abbagliati, si ratten-

nero da una. sorlita per gli sbocchi dei Ponti e di Robecco : e si cip-

coscrissero a macellare aspramente e indarno un pugno di prodi ,
i

quali, se fossero stati sdrusciti di fianco, si sarebbero dovuti spar-

pagliare come nebbia al vento.

L'onda sempre crescente dei difenditori luugo il Naviglio, e la in-

domabile pertinacia delia resistenza, cominciavano ad impossibililare

l'occupazion dei ridotti, de' casolari e de' rialti conquistali. L'lmpe-

ratore stava indietro appoggiato ali'argine della fen-ovia
, trepidante

per le sue Brigate, che contemplava travolte in un turbine di fumo e

di piombo, dubbioso della riuscita del Mac-Mahon, smanioso perche

nessuno de' suoi Generali sopravveniva a dargli spalla. Ma allora che
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il cannone di Buflalora improvvisamente si fu ammutolito, egli entro

in un' angustia che alteravagli le fatlezze del volto, per soli to impas-

sibile. Rhrvio ancora uno sciame di corrieri e di nunzii, die pres-

santissiffiamente avessero scongiuralo o il Niel o il Canrobert o chi

che aftri si fosse, di mandare soccorei a qualunque costo: e passan-

dosi una mano in fronte e naoidendosi le labbra, si coceva d'ira e d'an-

goscia, pel ripentagMo estremo e paurosissimo a cui era condotto.

61' indugi del Ganrobert e degli allri, si erano originati dallo srni-

surato impaccio dellc strade , mgombre dalle file interflainabili dei

carriaggi, delle artiglierie, de' eavalli ,
de' muli e de' bagagli mili-

lari. V'era intervalli ne'quali raccumulamento delle salmerie loglie-

va il passo perfmo ai pedoni. Buono pero che la Brigata Picard, se-

gregata dal grosso dei Goi-pi e avvantaggiata di cammino
, pole ac-

calorare la marcia vemre a basta lena in sollievo delle Guardie !

Ma ella noa giovo clie a provocare stragi piii orrende. Conciossiache

gli Austriaci inferociti si scagliarono alia riscossa dei borghi di Pon-

te- Vecchio e di Ponte Nuovo , e con tal ressa e foga rinnovarono

Fattacco, che i Francesi da ambedue i luoghi furono ricacciali verso

il Naviglio, e scommessi e sgominati, e non pochi rovesciati giu nel

canale. Ouattro volte il Ponte Vecchio fu preso e ripreso, con bra-

vura in amendue le parti aieravi^liosa.

Ne meno sinistranaenle- pei Francesi volgevano le cose intorno a

Ponte Nuovo. Quinci eziandio erano risospinti e spezzati dalla metra-

glia che li raartellava a dirolta. I General! austriaci Hartung e Dur-

feld si segnalavano con atti di prodezza stupenda, Invano il generale

Cler grida, incuora, rimena i suoial riscatto dei posli rjtolti loro dal

nemico. Di repente : Ah Dio ! esclama ; spalanca. le brac-

^ia, barcolla e casca di sella : una palla gli avea passato il petto

da banda a banda. Quattro de' suoi granatieri Falzano per portarlo

lungi dal fuoco, e due di questi cadono sotto il cadavere di lui, col-

piti di morte, II suo ufficiale di ordinanza Tortel si affretta di mcare

la trista nuova al generale Mellinet : ed appena egli ha aperta la boc-

ca per dire : Sapete? il mio Generale e . . . che una palla gli

spacca il cranio, gli mo7?a la parola, e lo fredda in terra.

Da per tulto le Guardie e i battagliom del Pioard erano scombu-

lali, sfracellali, iaviluppati dal Tedesco irrompente. Colonnelli, Mag-
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giori, uffiziali, gregarii rololavano dai parapetli alia rinfosa, trincia-

ti, trafitti
, pesti od uccisi. Gia gli Austriaci saltavano sui loro can-

noni, e se ne impossessavano dopo sgozzati sul pezzo gli artiglieri.

L'Imperalore livido, \erde in YISO, dava de' piedi in terra e tram-

basciaya in una crudele kcerlezza. E in verita che fare piu avanli,

in quell' abbandono tolale di qualunque si fosse presidio? Ogni pee&
dal folio della mischia arrivava un messo

,
a notificargli che i suof

erano all' estremo. Sire
; gli mandava il Regnault ;

il nemico ci

soverchia da tutti^i lati : e impossibile resistere.

Ditegli ehe per pieta resista
;
come tosto io abbia un sol uorao-

lo inviero a lui ;
-

rispondeva T Imperatore strin^endo le pugna,

Sire; gli mandava il Wimpffen; sono stritolato : non mi regge-

ro ollre.

- Si regga il meglio che pblra ; ma, nel nome di Dio, si regga !

Sire
; gli mandava il Pfcard

;
ho perduto Ponte Vecchio e ho

la destra che ptega.

Ripigli Ponle Veechio, e stia fermo con la deslra.

La fm'tuna per allro, che fino a quel punto aveva sorriso agli Au-

striaci, i quali non ne seppero usare a bene, si volto inconlanente

aile bandiere di Francia. Le falangi del Niel e del Conrobert spunta-

vano da san Martino
,

e , quai marosi di un oceano in burrasca, si

precipilavano a inondare i valichi del canale Naviglio ,
che spu-meg-

giava di tanto sangue generoso. Da ogni verso la pugna fu rislorata,

e il Giulay si \ide astrelto di far massa nel centro e nell' ala manca 7

trascurando la diritta che pareva meno sco\erta agli assalinwati del

Francese. Inganno !

Sulle ore cinque il caanone del Mac-Mahon, die avero rannodata

alle se la Dhision^ Espinasse ,
scroscio repentino tra Buffalora

,

Guzzafeme
1

e Marcallo. A Magenta ! a Magenta ! urlava il Gene-

rale scorrazzando per le fila e additando con la spada il campanile

di quella terra ;'&-: tedete? ecco la mira. Tutti 1. E in meno

che non si dice
, quelle legioni si disserrano come branchi di tori r

si slanciafto c^ntro-il Clams e sH'incalzano e premono e caricano

e atlorneggiano, ehe lo forzao- di retrocedere, e di raggropparsi da-

vanti il paese, e di bastionarsi nci casamenti. L'urto, lacalca, il ft?e

mHo <Ji qii^sto scorcio dUa giornata, sono malagevoli a divisarsi -non?



'336 G.IULIO OSSIA UN CACCIATORE DELLE ALPI

die a descriversi. La terra tremava all' impeto di si gran tenzone ,

'!' aria si oscurava pel vorlice della fumea che si addensava in atro

auvoiato : gli alberi
,
le pianle, le siepi ,

le macerie, i fenili
,

tutto

amlava in fiamme ed in frantumi. Gli Austriaci non danno a dietro

nn passo, die non sia.valso ai Frances! lunghe lisle di uccisi e di

feriti. I cadaver! si ammonticckiano e imbarazzano le mosse : dal-

Tuna parte e dall' altra le granate e gli sprazzi delle melraglie muti-

lano i mutilali, piagano i piagati e scerpano i Corp! morti. Di quest!

1 vivi si fanno barriera, e sui volli e sulle bocche e sovra i petti de-

:g(li agonizzanti, si scannano senza misericordia. Ilsangue si mescola

vcolsangue, e, confusi co
f

rabbiosi ni.trili de'cavalli svenati, silevano

al cielo gli slridi e i la! e le ultime grida de' morenti ,
abbracciati

gli uni agli allri, amid e nemici, e invocan!! im medesimo conforlo,

.lino stesso Iddio.

<0uando pero il nodo della baltagUa si fu ristretto nella terra di

Magenta, 1'ordine mulo condizioni, e fu mestieri procedere ad assalti,

come per respugnazione di unafortezza. Iraperocche dai lelti, dalle

vimeslre, dai balconi, dai lerrazzi
,
dai muri stessi acconciali in ser-

vizio di feritoie, diluviava il ferro e il fuoco a rovesci. II generale

Espinasse avanzasi conlro una casa a piu piani, dentro cui s' erano

a^erragliati trecento caccialori tirolesi, i quali tenevano in rispetto la

celonna sua tulla quanta. Comanda a' suoi Zuavi che si spezzino le

jporte , che si s.coscendano le imposte delle fmeslre
,
che s' enlri a

^nidarne quel covo di. fulminalori : e in quella che picchia col porno

cldla spada in un telaio, n'esce una archibugiala che gli squarcia il

femore e lo slende morto. I Zuavi indragati peggio che tigri ,
fanno

ii/ kchegge gli usci e le sbarre, e avventaiisi nel ridotto menano una

arnificina spietata di que' valorosi, che cascano iniilzando fieramentc

.iieile baionette, o moschettando i loro trucidatori Tutli quest! tre-

'Cciito, non uno solo eccettuaio, soccombono con le armi in mano, e

aulipongono la raorle a una resa che pur sarebbe stata onorevolissi-

;^ma. L'unico superstite fu un giovane ufficiale, che, siccome grondava

gla sajigue, cosi in quel macello fu risparmiato. Quest! allora, scorto

il Golonnello venire a se, gli offer! la spada tulta rosseggiante, e gli

si die prigioniero. Mai no, bravo mio ; gli disse quel prode ca-

'a31iejre ; chi ha avulo la gloria d' essere di questi trecento eroi
,
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troppo mcrila di conservare e di tener alta la spada ! E gli strinse

la mano fraternamente.

La invasione di Magenta, e le quaranta bocche da fuoco che il ge-

neral Auger pervenne ad apposlare sopra 1' argine della strada fer-

rata, indussero il Giulay a far sonare a ritratta. La quale pian piano

e sempre combattendo e con ordine bellissimo si opero dagli Austria-

ci, non solo senza che i Francesi ardissero turbarla perseguendoli ;

ma senza che questi si attentassero di rimanere ncl delto paese di Ma-

genta , dal quale in sull' annottare diloggiarono ,
stanteche un buon

numero delle sue case era luttavia in potere del Reischach. Donde

si scorge, che la battaglia non era ne risohua ne compita al ricolcarsi

del sole. Per lo che lo stesso Mac-Mahon non oso dirsi vincitore, ne

notificare al suo Sovrano 1' esilo felice di quella giornata , se non

quando intorno alia mezza notte seppe, con suo grande stupore, che

le falangi del Clam e del Liechtenstein parthano dai post! di Magen-

ta. Allora soltanto egli canto vittoria, e spedi all'Impcratorc 1'annun-

zio che avea vinto. Certo e che il Giulay per lutta quella nottata non

si riputo mai debellato, e che all' aurora del nuovo di si disponeva di

rappiccare la battaglia, lauciando aspramente a dosso dei Francesi e

dei Subalpini i tre freschi e intatli Corpi, che a rinforzarlo erano so-

pravvenuti. Ma i due altri summentovali Corpi, non si sa bene per

qual contingenza, (fu detlo che per ristorare le loro soldatesche trop-

po affrante dalla sostenuta zuffa e malmenate dal nemico
)

si erano

rimossi dal campo a segno ,
che tornava molto duro il richiamarli.

Ond' e che il passaggio di Milano fu
, per tal cagione , abbandonalo

ai Gallosardi : e il Maresciallo austriaco non penso piu che a distcn-

dere 1'esercito lungo il Po di Pavia, e verso 1'Adda.

Raro e che nelle istorie antiche o nelle moderne, s'inconlri il caso

di una battaglia vinta e perduta, come questa, con tanta ammirazio-

ne e di chi la vinse e di chi la perdette. II valore, I'ardimenlo
, la

magnanimita, il disprezzo solenne della \i-ta furon uguali in ambedue

le parti. E Austriaci e Francesi ebbero grandissime uccisioni. Da una

parte e dall' altra eziandio gli error! di tattica furono giudicali gra-

vissimi dai conoscilori dell' arte. Tutlavolta la francese, c non 1'au-

striaca
,

al cadere del giorno riporlo gli ultimi vantaggi ,
ed infine

Serie V, vol. Ill, fasc. 299. 37 28 Agcsto 1862
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riusci yittoriosa: e do fu, non per merito di chHa guidava, ma per-

ehe neir esercilo francese le braccia di tulli e singdli i soldati anti-

venivano e strappavansi dietix) i capi : doyeche neU'eserciio austria-

co i capi con una lunga trafila di ordini indi^esti doveano assegnare

per mimito ogni mossa
, ogni girala, ogni arresto a lutle le squadre

del soldali: Insomnia puo asserirsi con verila, che in Magenta la vit-

loria fu piu dovuta alia bravura delle milizie francesi che alia mae-

stria dei loro duci : la sconfilta
,

tutta allo slordimento dei duci au-

striaci, e niente alia insufficienza delle loro milizie. E 1'aulico di Ba-

zancourt nelle sue cronache
,
e 1' Achard nclle sue letlcre

,
e il Ru-

.stow nel suo commentario proyano questa conclusione.

II conto dei danni reciprocamente patili ,
e per poco impossibile

non che sol arduo a farsi
;

di qua c di la cssendosi amplificato per

contrarie ragioni. II meno in\erosirnile pare 'sia-quello di chi all'Au-

slriaco, Ira morti fcriti e prigiomeri, appone la perdita di circa died

o dodici mila uomini, e di presso ad olio o dieci'mila al Francese. Ai

<|uali discapiti, se si accresca il perdimenlo dclla Lombardia, gemma

prcziosissima dclla corona d' Austria, e lo sconvolgimento dell' Italia

centrale, che dopo quel fatlo d-armi fu preda e z-im
!

bello di tulli i set-

tarii; s'intendera come il conte Giulay giocasse in Magenta, piu die

la fama di gran capitano, ch' egli mai non godelte, la gloria del suo

Impero, e la salute delta noslra bella e sventurala Penisola.

E che ! dimandera forse qualcuno ;
avrassi egli a credere die

qucl genliluomo abbia tradito 1' imperatore Francesco Giuseppe, co-

me i Landi, i Brigante, i Xunziante, i Pianelli ir-adirono il re Fran-

cesco II delle Due Sicilic? ~ No punlo. II maresciallo Giulay esla-

10 sempre signore inlegerrimo, e soldalo si probo e leale, ch' egli e

uno specchio di fedella e d' onore : e nella baltaglia di Solferino fu

vcduto condurre, per elezion sua, un semplice reggimento, e fare \a~

lenlie sotto gli occhi del suo Monarca. Ma a giuslilieare le imprese

della sua corta campagna del 1859, noi non pensiamo cho-giovi al-

tramigliore scusa, da quella in fuori die allego, non e motto tempo,

11 generate Bcncdek ad un illlislre personaggio che Ib \isitSva.

-
Generate; gli disse questi; io mi rallegro di oss^qttiare in voi

un capitano, sopra il'eui senno e la cui spadaT Imperatore puo fare

ogni maggiore assegnamenlo.
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Vi ringrazio clella cortesia; soggiunse 11 Benedek ;
ma io con-

fido poco nella mia spada, meno nel mio scnno, e lutto nella sanlita

della causa alia quale io servo, e che in ultimo dovra trionfare. An-

che il maresciallo Giulay cingeva una spada valenle e aveva gran

.senno. Eppure? valicato appena il Ticino, egli perde la bussola.

Yerissimo ; replico 1'altro
; Dio allora -voleva punire Y Italia.

Cos! e, lettore; Dio voleva punire 1' Italia, -e percio strinse la ben-

da agli occhi di chi poteva sotlrarla al castigo, e la commise da fla-

gellare a que' manigoldi, che voi troppo bene sapete.

'!/ J<* J* V-

'
'

'
'

"
v^

;
. ..

x v '

II giusto Dio, quando i peccati nostri

Hanno di remission passato il segno,

A cio che la giustizia sua dimostri

Uguale alia pieta, spesso da regno

A tiranni atrocissimi ed a mostri,

E da lor forza, e di mal fare ingeno.

Per qwesto Mario e Silla pose al mondo,

E due Neroni e Caio furihondo.

XLIV.

Non era altrimenli vero die Maso
, dopo riscossosi e giilatosi al

collo di quella ch'egli s'immagino dover essere sua madre, fosse spi-

rato. Cotesta, di crederlo morto, fu una apprensione della signora

Clelia, alia quale il subito destamento del giovmetto e le sue focose

parole avevano perturbata in istrano modo la fantasia. II caso fu

anzi che, da che egli, appresso le smanie della nolle, aveva dato in

quel copiosissimo sudore che dicemmo, la violenza del morbo ral-

lento, e la crisi prosperamente superata Io Irasse fuori di pericolo, e

gli rendelte 1' uso della conoscenza e della favella. Ma non e a. negare

che il deiiquio nel quale cadde, come tosto si fu .risvegliato dall' as-

sppimento, fu cosa di gran paura : a tale che il medico, volatogli al

letlo, peno un istante a trovargli i soliti segni di vita, nei battimejati

delle vene e del cuore.

II forte colpo era slalo per Giulio, il quale sebbene a foj'za di acque

spiritose fosse stalo incontanente rivocato ai sensi ;
rimase nulla di

meno cosi intronato pel restanle di quel giorno, e cosi affievolito dei
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nervi, clie subito fatlo all'amico un saluto cordialissimo, gli fu me-

stieri coricarsi. II poverello non si reggcva piu ne' piedi. Erano due

notti clie non aveva chiuso un occhio, e sette giorni clie, nauseando

ogni altro cibo, campava di biscoltini e di aranciate.

La mattina del di cinque per tempissimo, mentre il signer Adrian

era tutto in faccende di spargere , di ricevere e di commenlare le

prime voci che si divulgavano della baltaglia di Magenta, Giulio le-

vatosi, colse un momento nel quale Tommaso era solo solelto dcntro

la stanza, e falloglisi accanlo il ietticello, e amorevoleggiando con

esso lui: Adunque vai sempre di bene in meglio nch? gli disse

tenendogli un braccio sotto il collo.

Si, vo benone
; rispose questi tullo fioco ma con gli occhi giu-

livi ;
si sa, sono debole tan to che non li potrei dare un pugno ,

e mi

duole un pochino il petto : pure io mi scnto come rinalo. Dio mi ha

proprio ricondolto dalla morle alia vita : die razza di malaltia ! che

sbalordimcnlo ! o Vergine mia buona ! io mi senliva strappar 1'anima

dalle viscerc. Or di' a me : dove siamo?

- In casa di ricca e brava gente : ma v' e un matlo, e il signore

e un liberale spasimalo.
- Buono! II matto sarebbe nienle quel pcrticone lungo lungo,

con la zazzera giu per le spalle?

Lui proprio : il signor Celso.

- Me 1'cra figurato: venue ieii a portarmi un mazzolino di fiori,

e mi vi fece sopra uno sproloquio si bcllo
,
che io m' addormenlai a

udirlo. E quella vecchia signora con la cuffia a rele che mi fa tante

carezze, chi e ella?

- La padrona di casa, ottima donna ! E qui Giulio in breve

gli narro la sloria di quella seltimana, die Maso igriorava, e poi con-

cludendo: Badaii, amico, gli soggiunse; de' fatti noslri per ora

parliamo poco. Siamo corlesi, gralissimi delle gcntilezze che ci usa-

no
,
ma cauti. De' noslri di casa e di noi ,

diciamo il meno die si

puo : m' intendi ?

Eh, ma sai Giulio? ieri ho gia votato mezzo il sacco con quella

signora ,
la quale bel bello mi scalzo su varii particolari

di me e di

le : e io che non fo mai misteri con nessuno
,
credo di averle gia

delle parecchie coselline anche sul falto luo.
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Verbigrazia?

Non me no ricordo per 1' appunto, che io aveva la testa a zon-

zo : ma so d' averle detto che tu li chiami Giulio, che lua madre li

va cercando, e ch' ell' era in Torino.

Uh imprudente ! sclamo 1'altro con voce compressa. In que-

stq la Clelia enlro nella camera , fece mille fmezze ai due giovani y

e rallegratasi con Maso ch'ei fosse tanto sollevato: E voi Tito,

lo interrogo, vi sentite meglio di ieri? phi franco? piu in forze?

Signora si
;

la crisi fortunata di Maso mi ha ridonato a me
slesso.

Ed eziandio la nuova della vittoria do' Fvancesi vi dcve essere

valsa una cura. Oramai il continp Giulio polra riabbracciare la ma-

dre e la sorella : c questo e un gran che; nou e cosi
,
Maso? A

questa uscila maliziosetla
,

Giulio si tinse d' un bel rossore e china

gli occhi a terra
,
in quel che il compagno semplicello : Signora,

ei s' e inquietato meco
, soggiunse , perche ho delto a lei die egli

e cercato da sua madre e dalla sorella, che lo amano tanto e stanrio

in tan la pena per lui.

sciocco te! si vede bene che hai il capo svanilo; replica

Giulio lutto scarlaltino e contorcendosi alquanlo ;
non gli dia retla

signora Clelia
;
Maso e di un umore lieto

,
burliero , c scherza sem-

pro di voglia.

Ah, ah! vi compatisco; ripiglio ella con un sorriso pieno di

dolce e mestissima commiserazione
;
voi avreste volulo celarvi a

me, forse per vergogna di comparir duro e crudele inverso la Con-

lessa vostra madre e la sorellina che avele abbandonale : ma siate dl

buon anirao, die io v'indovinai subilo come tosto \' ebbi vedulo , e

vi lessi in viso gl' indizii del rimorso e del pentimento. Poveri ra-

gazzi ! orsu fidatevi di me, e siate sicuri che io vi aiulero con tulto iL

mio polere a ritoruare nelle case vostre. Io ancora sono stata madre, ,

e so le pene che costa un figliuolo perduto, e non m' e difficile a figu-

rarmi quanlo , per cagione di voi
,
debbano addolorarsi le vostre fa-

miglie. Adolfo mio infelice ! amore unico di tua madre! Egli era gio-

vane come voi, Giulio, di dicioU'anni, e d'una stalura e d'un'aria e

d'un fare che mi parete tutto desso: e io non posso guardare voi che

non mi risovvenga di lui, e non mi spuntino le lagrime agli occhi.
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Era bello come un fiore
,
buono

',
oh quanto ! innocente ch' io non

credo avesse mai offeso il Signore Iddio
,

di tanto ingegno che si

portava sempre yia tutH i premii dalb scuole. Egli era il gaudio

mio, la mia delizia, il tesoro de' miei affetti, e mi amava evenerava

come non potrei dirvi. Ah io non era clegna di possederlo ! Quel

pazzo, quello snaturatacdo di Adriano mio marito e suo padre, me.lo

schianto dal seno a brutta forza, per arrolarlo nelle legioni lombarde

del 1848. Pianti, grida, sfinimenti. suppliche disperate, anullagio-

varono. DoveUi darghTultimo abbracciamento la sera dei sette Mag-

gio; e glielo died! quaggiu nella galleria: e il poverino lagrimava, e

nel dirmi addio mi prese per le mani, vi slampo sopra milte baci e

soggiunse queste precise parole : Mamma, non ci ri^dremo piu ,

ma io non ci ho colpa ;
o vivo o morto saro sempre vostro : vi amero

eternamente ; pregale per me .
-

- Deh ! signora Clelia
,
basla cosi : non si affanni ora di vantag-

gio, il resto sara per un altro giorno ;
tolse a dire Glulio commosso

dai singulti della donna
,
la quale a slenlo ne riavcva il respiro.

- No
,
no

, giovani miei
; rispose ella con gesto impetuoso ;

io

non ho altra consolazione al mondo die parlare di lui, e spandere un

gocciolo delle mie amarezze in qualche anima che abbia un poco

di senlimento. E voi Ginlio, e tu Maso mio colombino, imparale da

me, madre sciaguratissima, c dalle lagrimc mie, imparale a conosce-

re gli spasimi ,
e i martirii die voi con la vostra fuga dovete aver

cagionati al cuore ddle vostre madri. II mio Adolfo parti, e io non Flio

piu riveduto : e sono died anni che lo piango, e che sospiro la morte

la qua! mi guidi a rivederlo, e a riabbracciarlo in grembo a Dio. Nel

1849, appresso la baltaglia di Novara, fu trascinato in Roma a sosle-

nervi 1'assedio contro il Papa e contro i Francesi. Egli vi fu tirato mal

suo grado, e fece di tutto per non combattere. Una nolle si travesti e

andato da uno zelante sacerdote, glisibutto ginocchioni, si confesso

e lo scongiuro che lo avesse campato dall' inferno che erano quelle

legioni indiavolate, e trafagatolo come che si fosse
; purche non aves-

se avuto da iisare le armi contro i difendilori del Ponlefiee'e di san

Pietro. Quel pio uomo lo consolo e gli chiese tempo qualche giorno,

promettendogli di adoperarsi al meglio che avesse saputo. Ma in

questo mezzo al mio Adolfo tocco da guardare il casino del Vascello,
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fuori della porla di sail Pancrazio. I Frances! 1- assalireim improvvih

samente y ed egli cbbe tre pallotle di metraglia- c&e $U fraeassareno

una, spalla e gli squarciarono un-lianco, Tre oitf/U mesdihjo agonizr

26,, abbandonato come ua cane:. GiodovGUil'^vviso della saa morle

alia genlilezza di nn c/eirusko francese nelle eui braccia spii-c), dopo

pregatolo che mi avesse, scriUo, Figlitiolo, inewnpaijaMe ! -uoa pen-

sava. eke a me I Commi6e,ancflraaqueibuonsacer4ole, die, dov'egli

won fosse piu tomato a lui, 1'avesse avulo per nwrto, e in una lettera

mi avesse in\iati gli ultimi suoi saluli, e mi avesse eerlificata die s

sarebbe fatto bensi Irucidare, ma non avrebbe mai s-parato* un colpo

a dosso ai Francesi che favorivana il Papa, E quel eerusico mi in-

formo, che fmo agli eslremi, con gli alii di fede e di coalrizione e coi

nomi sanli del Signore e della Madonna^ egli ialreecio sempre anche

il norne di sua madre per raccomandai'la a loi-o, e quello di suo pa-

dre per dargli il perdono. Or che ha egli guada^nalo Adriano col

barbaro sacrifizio, anzi.eol panleidio di quel caro pegao? Scherui,

lutto
,
e cordoglio. Oh si che 1' ambizione dei Carignano ,

e la fame

di quel branco d'impostori che affogano nei debit!
,
e che per pagarli

mettono sossopra Vltalia, montavajio la spcsa di quel sacriflzio !
-

Benche la Clelia predicasse qui a due convertiti, pur tuitavolla col

racconto di questa sua disgrazia, li inlenerl per si fatlo modo, die

ne Tuno n^ Taltro polerouo ratlenere il pianto : e Giulio tossicchiava

e si soffiava il naso e si dimcnaYa nel sedioncello v por non rompere

in qualche singhiozzo. Quanio la compiangiamo, buona signora

iiostra ! disse Maso dopo finilo d' udire quella narrazione ;
ma crede

ella che ora i nosfcri in casa si ailliggauo per mi , com' ella si aillLg-

ge per Adolfo ?

E potreste dubilarne? i

Ma noi, grazia di Dio, non siamo morli.

E chl ne li assicm-a? Gome sanno vosti'o padre e vostra madre

che voi yivete? E la Contessa che corre dietro a Giulio, e non ne ha

notizie, pensale voi die debba essere lieta, e, dorniire in pace i suoi

somu?

MJ% Noi, noi quind'innanzi dormiremo in pace i noslri souni! grido

Adriano intrometlendosi esultanie nella camera, c correndo a bacia-

re in fronte Maso e a dare un' abbracciata a Giulio. I Tedeschi sono
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disfalti. Per tulta la nolle in Milano e slata una processione conlinua

di carri della sanita colmi di ferili; di cavalli e di fanli sbandati, e di

lunghe file di squadroni ,
di battaglioni e di artiglierie die si ritira-

vano. Lasciano lulti Milano : inchiodano i cannoni del Gastello e del

forte di piazza Tosa, fanno la valigia e. prendono lesti lesli la via fer-

rala pel Mincio. Oh die giornata fu quella di ieri! Giale bandierea

tre color! sventolano dalle fineslre e dai balconi : il Mimicipio si ap-

parecchia a promulgare il nuovo Governo di re Villorio, e gli Allea-

ti domani o posdomani faranno 1'ingresso trionfale nolla cilia. Ah vi-

va ritalia! Tito, volele venire con me a bcarvi di quel trionfo, a

gitiar fiori sopra i vessilli dei liberator! di Lombardia, a fare plauso

al Re galantuomo ed all' invitto imperatore Napoleone? lo questa

sera o domatlina parlo. Tito, vuoi venire? -

A tale annunzio e a lale profferta, il giovane balzo in piedi, e sfa-

villando di im raggio vivissimo d' amore, di speranza, di gioia :
-

Si, si, si mi meni seco, signor Adriano
;

clie io la confido di incon-

trarmi con qualchc altra persona a me carissima.

- E sarebbc?

- Sua madrc
;

disse la Glelia sorridendo di compiacenza per

quella vccmcnlo allerazione di Giulio, clie versava il cuore dagli

occhi.

Tanlo meglio ! rispose Adriano
; dunque oggi ,

alle qualtro ,

subito dopo desinare.

-
Cioe, e pcrche non domani? replico Giulio con moslra d'esila-

zione; se non fosse mala crcanza, la prcgherei di aspeltare una mez-

za giornala di piu, per assicurarmi della buona picga die prentle il

risanamenlo di Maso.

Benc, vedro e senliremo il doltore. In ogni modo, Clelia, tu

starai a curare il nostro toseanello, poiche lu non ami qucslc fesle ,

i Ire colori italiani ti mellcrcbbcro in corpo le convulsioni. Oh ev-

viva, evviva Magenta!
-

A die serbare piu oltre un secrelo, die gia in gran parte era sve-

lalo? Giulio adunquc si conlento die la Clelia avesse informato Adria-

no del suo vero esserc: di die questi, nel rapimenlo del suo giubi-

lo
, gli raddoppio le cortesie

, promettendogli insieme die a nessun

altro, c neppurc a Celso, lo avrebbe palesato.
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II domani, non di maltiua ma dopo mczzogiorno, Giulio consolat/s-

simo che il medico avesse dichiarato 1' amico fuori d' ogrii periculo,

si accomiatava da lui
,

il quale con le mani giunte supplicavato che

percarila ei fosse ritornato: Ma sta cheto; ia. ritorne'6 senza

meno: e che dubbio? gli ripeteva Giulio.

- E mi recherai panni da \estirmi come le?

S' intende; abbiamo ancora piu di due mila HIT nelle. E poi

se -Irovo mama, ill
, ella darammi di che vestirti d'0ro!

Ma e se ella ti volesse ricondurre subito subilo a casa?

Doh! io la faro hrvece venire qui meco, e con lei anche Nala-

lina. Maso, lu prega Dio che le trovi ! A mo pare ccrtissimo che

debbano passare in Milano
, per awicinam al corpo del vqlontari

col quale crcderanno che io sia : e la leltera che mi mandarono da

Arona me ne da gran fiducia. La signora Clelia mi ha delio die sa-

rebbe una.gioia per lei, questa di ave/le qua alcuni giorni. Io sono

pieno di spcranza. Inlanto, Maso, vuoi altro?

- Mi gusterebbe die tu da Milano scrivessi al babbo mio, c gli

contassi tutto: puoi farlo?

-
Certo; e Io faro.

- E proprio riverrai ?

- Te Io giuro, dico
;
e le ne do pegno il cuore.

- Poi li ricorderai di riverire tua madre in mio nome, e di rin-

graziarla lanlo pel copgedo che procure d'otlcnermi ?

- Pensa tu ! le parlero piu di tc che di me. E a Natalina che

cosa desideri lu die io dica?

Ringrazia lei pure della sua medaglia-
- Solo cio?

- Offrile i miei rispelli.

- Non altro?

- Io non saprei che altro le avessi a dire. Io non la conosco.

- Ho capilo: addio dunque, bene mio bello; fa di guarire e sta

allegramente.
- Addio gli rispose Maso : e Giulio sceso, mont6 nel legno

e via con 1'ospile giii alia volta della stazione per Milano.
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Theohgia Ccttholica Kfen quatuor, auctore sac. GUSTAVO

Sacr-ae Theologian Doctire etc. Liber Primus .Swarftoviy.ac; ;

%m<? 'Genemlis Hipotyposis
- - Florenliae

, typis Aloysii Ma-

nuelli, 1862. Un Vol. in i.<> di pag. XVI, 142*.

Un libro di Teologia, in qucsta Vaco di moderna civilla e rinnova-

zione di tempi, polra sembrarc ai nostri civilissimi una stravaganza

deli'Au tore, o forse ancora una temcnla, da mellere a conto collo

tanle altrc die si aitribuiscono .alia classt sacerdotale. Imperciocclic

quale opportunila, nella opinione di cosloro, puo avere un' opera, la

quale si poggia essenzialmente suiraulorlta della divina rivelazione,

ora che essi credono la umana ragione divenottt fmalmenle donna di

se
;
o come non vorranno corrucciarsi degli sfom che allri fa, per

tulelare scientificamenfe quella religione ,
conlro alia quale oggimai

scopertamente hanno rivolte tutte le loro macchinazioiii e tutt' i loro

conati?

Or quesla medcsima contrarieta di tempi e di uomini e per noi

una ragione potentissima di applaudire con piu lieto animo al chiaro

Dottore Gustavo Bacci, per avere pubblicato il suo primo libro sopra

la Teologia, e di esortarlo a continuare nella lodevole impresa ,
non

ostante il contrasto apparente colla condizione de'iempi. E diciamo

pensatamente contrasto apparente. Impercioccke^ebbene le male ar-

ti di ogni genere, ora con frodi ora con violcnza, e sempre con una

catena di sformati delilti, hanno condotta la fazione dominante afar-
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si tiranna de' Yarii Slali d' Italia
,
non per questo le e riuscito di ia-

catenare a se gli animi della gran maggioranza degl' Ilaliani, e sce-

vcrarne il buon senso politicQjje molto meno il religiose. E; ben lo

dicono quelle farse, nelle qnali, a toia di daaaro smunto dal -vero

popolo ,
si fa compame in aUeggiamento di naziorie la bordaglia

delle piazze , per iijsultai-e quando al medesimo buon senso equan-
do alia Religione. Gonciossiaehe la vera significazione di cosi falte

rappresentanze sia questa appunto^ clie la aazione non solo non ha

nulla di eomune colic (.lisorbitaoze di un tal Governo, ma anzi e falta

vittima do' piu ribaldi e facinoro&i, de'quali lo stesso Geverno ha su-

premo bisogno pel- appailr popolare.

Sia dunque die la pai'te signoreggiaiile ,
col predoininio della

forza e co' gridi: dclle piazze, abbia potulo formare un simula^ro di

pubblica opinione, quasi 1' Italia luiia osteggiasse la Religlone ed

a\ esse in dispello i ministvL di lei ; il falto e che radc volte in altri

tempi 5ono stafct accolli con pari avidila i libri, eke lie discorrono, e

venerati con stima eguale i generosi che la difendouo a viso aperto.

Indizio evidentissimo dello spirilo- callolico, il quale luliavia \igoreg-

gia ne' popoli, ed oppone quella resklenza che solo puo alia guerra

della prepotenza, della forza e dolla ipocrisia, m'ossa e conlinuata

con rabbia s^mpre crescente da'nioderni Giuliani. Sicche 1' opera

leologica , che 1' egregio Dollor Bacci- va daiido alia luce
,
non sola-

menie puo sperarc di asseguir lo scopo, a cui principalmente e de-

stinala, di aigevolare la istruzione degli alunni del Sanluario, ma

cziandio di giugnere opporlunissima pe' miscrj tewpi che corrono
,

sia.neir interesse reljgioso e morale, siaancora in quello delle scien-

ze umane.

La. quale apportumta noi non. pure la ravwsiamo nelle ragioni ge-

nerali or or toccate
,
ma raolto piu in un assunto giustissimo del

nostro Aulore
,,
che svollo saviamentc da lui nella prefazione, costi-

tui:sce almejio solto qualche rispetlo lo scopo de' suoi studii ,
e con-

liene una proposla, o in\ito, che vogliam dire, a lull' i cultori della

sacra Teologia. E perocehe UB tale argomento ci e sembrato di su-

prema rilevanza nelle condizioni della presente Socieii, noi voleniieri

ne faeciamo maleria quasi esclusiva della nostra rivista, domandan-

do perdono all'Autore se alle sue ollime considerazioni verremo lar-
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gamente innestando i nostri pensieri ,
a fine chc il subbielto

, per lo

comune vantaggio, abbia uno svolgimento maggiore.

Ei dunque da principio al suo libro giltando uno sguardo so-

pra'la Societa, fra'la quale lo dovra licenziare
,

e la ritrova agi-

tata per ogni guisa da fazioni
,
sconvolta da tumult!

,
contaminata

di delitti, e manomessa orribilmente da que' che 1' hanno in balia.

Or donde cosi universale perturbazione di cose? I fatti esterni sono

necessariamenle collegati colle idee e co' pensieri : anzi
,
a dir pro-

priamentc, altro non sono chc Ic medesime idee e i medesimi pensie-

ri, tradolti nelle opere esterne e messi in atto. Chi dunque vuoldisco-

prire la vera causa de' mail die sconvolgono si altamente i popoli ,
e

mestieri che la cerchi neH'ordine delle idee; le quali tultavia non

possono avcre autorita per esscre ammesse
,
ne universalita suffi-

cienle per produrre un effctto di qualche ampiezza, se non sieno co-

me innalzate a dignita scicntifica
,
e quasi unificale in un corpo di

dottrine. Sicche ulliniamenle i falsi principii e le pen'erse dotlrine

si vogliono repulare !e adequate cagioni delle calamila d'ogni sor-

te, le quali Iravagliano in si orribili forme tutli gli ordini sociali.

Che se fosse uopo a quesla verita di una maggiore confermazione,

la potrebbe somminislrare 1'indole slessa della prcsente rivoluzione,

la quale bcnche prenda partito da tulle le umanc passioni ,
nulladi-

meno si fa fare scmpre la scoria dai principii di un diriUo che di-

ono miovo ,
c da quella che e appcllala pubblica opinione ed in

realla allro non e se non lo spaccio delle idee piii sovvcrsive, per

mezzo di una slampa dichiaratasi per professione inimica di ogni

verila e di ogni giuslizia. Ai quali eslremi tutla\ianon si sarebbe si

fodlmcnle divenulo, se non si fosse gradatamente agcvolata la via,

introducendo nelle scienze razionali e morali, ed in quelle di Dritlo,

rronei principii ,
che poi furono dedolti a mano a mano nelle piu

sinistre consegueiize, secondo che i tempi erano creduli maluri per

incarnarlc. Ed oggimai non e piu dubbio a quale termine si vada

mirando, c dove le massirae rec debbano ullimamente riuscire net

loro supremo svolgimento. Imperciocche noi veggiamo die tutte le

macchinc rivoluzionarie sono rivolle a discomporre Tedifizio sociale,

il quale ora di un presidio ed ora di un altro e fatlo sccmo, e quan-

go minato per un verso e quando per un altro. Sicche, progredendo
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il lavoro di dislruzione, egli e chiaro die di quest' antica Sotiela

non dovrebbe altro quindi a poco rimanere salvo che uno sfasciume

incomposto e pochi ruderi inform!. .

II nostro Autore si spinge piu in la colle indagini , cercando sin

dalle origini le prime mosse di questa opera di sconvolgimento e

disordine. Egli crede di ritrovarla nella separazione della Teologia

dalla umana Enciclopedia , separazione incominciata tra gli clero-

dossi colla ribellione di Lutero, e stabilila Ira i cattolici co' principii

della nuova Filosofia recata in mezzo clal Des Cartes. Egregiamenle

delto! Conciossiache in sino a tan to che la Teologia fu considerata

fra i caltolici siccome tutrice nala delle altre scienze
,

finche que-

sta si repulo ultimo criterio di verita
,
e giudice inappellabile nelle

controversie di sua perlinenza ;
non polea venire pericolo che fos-

sero universalmente acccltale false dottrine
, capaci di perverlire

le menli ne' diversi ordini di verita religiose, morali e politiche. Di

qui era ,
che sebbene anche allora i consorzii civili patissero fra i

popoli crisliani a quando a quando gravi perturbamenti ; quesli

nondimeno, siccome conseguenze di accese passioni , o si racqueta-

vano dopo le prime commozioni, o, bcnche lunghi ed ostinati
,
non

erano pero inlesi ad abbatlere le norme generali, secondo le quail

per consenso implicito e universale si sarebbe sempre ricomposla

k Societa. Ora per contrario con mille infingimenli di moderazione,

ed in nome della verita, della giustizia e della civilla si corre diii-

lato al sovvertimenlo di ogni idea di dirilto e di ordino in tulle le

particolari applicazioni ,
senza speranza che cessi per se il molo di

cotanta rovina, se la elerna Provvidenza non oppone potenlissimi

ostacoli ad arrestarlo nel corso. La differenza (e bcne ribadiilo) sta

in cio, che prima si aveano collision! temporance di passioni, per le

quali la societa paliva di tempo in tempo le sue burraschc : ed ora

si combalte una guerra di principii ,
che ha dalle siesse passioni la

foga e 1'ardorc, ed oltreaccio atlingc dalle idee la persistenza , la

durevolezza e 1' osllnazione.

La qualc pruova, siccome dicevamo, incomincio con quel malau-

gui'ato sceveramento della Teologia dalle altrc scienze
;
cd il preleslo

fu, die la umana ragione gia era adulta, ed in condizione di proce-

dere per se sala nella indagazione del vero. Dall' altro canto quclla
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continua dipendeaza dalle verita rivelafe che allro farebbe che inr

eeppare i passi, raffreoare gli slanci della mente umana
,
e ad ogni

modo invidiarle il miglior pregio, quello di essere lei medesima au-

tonoma di se e delle sue facolta? Nofidimeno sarebbero salve le ra-

gioni rivelate
,
salva in tutto la fede

, eziandio a costo della logioa.

Si anche questo ! Imperciocche i facilori della miova Filosofia giun-

sero a proclamare il principle quanlo slrano
,

'

allrcttanto assurdo r

che la medcsiina cosa potrebbe essere filosoficamente vera
,
benche

falsa leologicamente ;
e viccversa

,
falsa in filosofia, e vera secondo

la leologia. Nelle quali formolc fu per ventura piu malizia di animo,

* lie ignoranza di mente. Imperocchs se di bolto si fossero argomentall

Ji staccare i fedeli dalla rivcrenza e clalla sommessione alia Chiesa ,.

forse i loro lenlativi sarebbero rimasli inefficaci
,
o certo non avreb-

bcro inconirata quella lanla univcrsalila di effello, donde avessero a

sperare col tempo il totale sovvertimento della Religione ,
della Mo-

rale e della Polilica. Per opposite, pubblic'ando la indlpendenza delle

umanc discipline dalla Tcologia, senza quasi darnc scmbianza, si to-

glicva in primo luogo agl' inlellelli il solo arginc die fosse potenle a

Lonlenerli
,
die era di non mellersi in contraddizione colle dottrine

rivelale
,

o colle chiare conseguenze che ne fluivano. E quanlo si

slraniasse la umana ragione dopo die vcramenle si riusci a divel-

Icrla dalla sua maestra e tulrice . non e ignorato da chiunque abbia

una qualche conoscenza della sloria della Filosofia dopo la sua in-

novazione, la quale con piu verita polrebbe venire inlilolata sloria di

abcrrazioni, o di dclirii filosofid. Ma non poleasi effettuare la tanla

sospirata separazionc ,
finclie il Clcro avesse autorila nelle Accade-

mie e ne' Collegi ,
o in qualche modo la Chiesa esercitasse ufiizio dr

moderalrice sopra il pubblico e private insegnamento. Ed ecco
,

in

secondo luogo ,
soltraltc le umanc discipline da ogni soggezione

all' Episcopate cattolico, e rimosso il Clero, piu die fosse possibile,

dalle cattedre. Donde, in terzo luogo, sccmalo al Sacerdozio il cre-

dilo, che avea godulo da si gran tempo, di scienza e di dottrina, e

ijuindi a poco a poco allontanato da ogni piu efficace Influenza negli

ordini cittadini. Dopo tutto questo qual meraviglia se le genera-

zioni sopravvegnenti, educate nelle nuove universilci, si dimostrasse-

ro sempre piu inlolleranti del freno che la Religione impone agl' in-
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lelletli, ne rinnegassero 1'autorita, e quindi la miseredenza avesse si

largo campo ancor nclle regioni catloliehe? E scardinato dagli animi

Fimpero dollaHeligione ,
non era egli naturale die i rei principii

d'illimiiala liberta slendessero le loro trlsli conseguenzei>a danno

eziandio della -Morale ie della Politica?

Ora, per rimeUerci nolle indagini del chiaro Aulore, quale rimedio

si potrehbeopporrje.a cotaala desolazione ,
. per impedirne o in lulto

o in parte i funestissimi effetU?,La rocca della verila e 1'arca di sa-

lute e indubitatamenle la Ghiesa caltolica: pero Fultimo rifugio, die

-si puo offerjre alia Societa nel pericolo in die versa di essere inabis-

sata
,
e appunto questa Chiesa

,
da cui essa in varii paesi si lasciu

bruttaniente staccare
,
ed in altri a poco a poeo alienare. Ed e tutto

merce del suo mirifico splendore e della sua divina efficada, se gll

errori die liberamcnio lianno poluto diffondersi sulla terra per si

gran tempo, sono stali ravvisati da mollissimi per do die erano, e

la licenza e sfrenatezza dellc passioni lianno incontrato vivissimi osta-

coli nel loro propagamento. E di falto
,
die sarebbe a giorni nostri

della ci\illa europca, se si fosse ritiscito ad esling-uere quesla fiac-

ola
,
ed abballere na tal diga? E in questi trcpidi mojnenti

, nei

quali pare die si combatia T ultima e campalc baltaglia fra 1'ordme

e 1'anardiia ,
fra la civilta e la barbaric ,

fra il bene e il male
,
non

sono forse i principii di verita e di giuslizia, insegnali dalla Chiesa

cattolica, quei che ispirano le grand! nmggioranzc ,
sicche di mille

artificii sia mestieri ai libcrtiui per dar moslra di avere per se il

.suffragio .universale e la picna fiducia de' popoli?

E benche le pubbliche condizioni non solamcnlc nella Italia
,
ma

per tutta Europa, sicno oggimai a tale die, a fame le congetlure, le

sette gia quasi .divenute arbitre assolute della forza, dovrebbero

avere la prevalenza ; pur tultavia non vi ha vero catlolico, il quale

non niitra cerla speranza che questa Chiesa, die da Dio e stata posta

sicconae colonna e firmamento di verila, non debba ultimamente

uscire non pur essa stessa vittoriosa dalla lolta finale
,
ma eziandio

porgere una mano alia civile sociela per salyarla dalla rovina. Dal-

1'altro lato i protestarili ,
ne' quali e rimasto un qualche bricciolo di

fede rivelata ,
ne hanno disdelto i deltami naturali di verila e di

giustizia, in questa tanta perversione d' idee
,
accecamento di animi
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cd infuriare di passion! , sbigottiti rivolgono gli occhi al cenlro della

cattolicita, falto scopo alle insidie piu fraudolenti ed alle minacce

phi feroci de' setlarii, e si domandano smarriti, che sara del Cristia-

nesimo In generate e della inlera societa, se i suoi nemici arrive-

ranno finalmentc ad abbaltcre ii Papato 1. Ma la parola di Dio non

puo mancare, la quale come ha predetto alia sua Chiesa persecimo-

ni di ogni genere insiiio alia fine de' secoli, cosi pure le ha guaren-

tito il trionfo contra ogni umana speranza.

La villoria adunque la dovremo aspettare da Dio
;

e noi non sa-

prcmmo in quale altro presidio si potesse avere adequata speranza

negli eslrcmi a cui si e giunto. Ma e certo ancora che sebbene la

Prov\idcnza vorra impedire il trionfo finale dell' empiela, ed ultima-

mente glorificare, non sappiamo per quali vie, la sua Chiesa; nondi-

mcno rimanendo le medesimc cagioni si verrebbero a rinnovare i

medcsimi effelli, con qucl perenne battagliare di principii ed ondeg-

giarc dellc sociali isliluzioni, che in questa estrema parte di Europa

.si sta sperimentando quasi da un secolo. Pcrchc dunque non do-

vremmo rifarci agl' inizii
, argomcniandoci di apportare il rimcdio

cola appunlo dove da prima fu inlrodotta la magagna? Per tal ma-

niera si verrebbe a cooperarc in un modo piu efficace colla Provvi-

dcnza nel fine di ristabilire, nella migliore raaniera che e possibilc,

il regno della verila e della giuslizia sulla terra.

Conformemcnte a qucsto discorso il noslro Autore ^
7

iene proponen-

do, quale uiiico mezzo di ricondurre 1'ordine da perlulto, la suprema-

zia della Teologia sulle scienze. Si certamenle. Imperciocche la prima

radicc di tanti mali e di lanli pericoli ,
come si e dimostralo ,

fu la

1 Ecco come a qucsto proposito ragionava in uno degli ullimi numeri fl

diario protestaute di Berlino Nord-deulsckc Altgeme'ne Zeilung: La caduta

del Papato, la distruzione di questa grande organizzazione del Cattolicismo

che ahliraccia Vuniverso intero, non sarebbe altro che 1'anarchia neU'ordine

dclle idee religiose sociali e poliliche; sarebbe il caos nell'anima de' fedeli,

ed un commovimento profondo e terribile delle credenze. . . La quistione

romana e dunque quistione sociale. I quali sentiment! sonol'eco di cio che

pensano ,
di cio che scrivono gli altri pretestanti non del tutto pervertiti ; e

Irovano una confermazione negli atti stessi de' governi eterodossi ,
i quali,

benche per religione inimici del Papato, pur mirano nel Papato 1'unica an-

cora di salute che loro avanza.
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esclusione di questa regina delle umane facolla da quel giusto in>-

perio die sopra esse esercitava, I'isolamenlo di lei e il generate di$-

prezzo al quale fu condannata. Laddove ristaurata che ella fosse nei

posto di dignita e d'influenza, die di dirilto le compete, non polreb*-

be essere a meno die non disperdesse i falsi prindpii che si son#

venuti introducendo nelle \arie scienze ,
die non le purgasse daglt

error! die le hanno contaminate, rifacendole quasi cristiane da mez~

zo gentili e pagane che ci sono divenute. Per tal guisa la religione

verrebbe a ricuperare il suo pieno impero suite menti de' dolti>

riacquislerebbe il Clero la sua influenza sull' insegnamento .,
e k*

Chiesa sarebbe ascoltata con piu riverenza e docilila, cosi nelle sue^

decision! come ne' suoi ordinamenti. E quando questa eta fosse giui>-

ta veramente
,

clii vorrebbe negarci die essa non sarebbe davvew

ne 1'eta della miscredenza, ne quella delle rivoluzioni politiche ?

II nostro lettore a questo punto ridera forse della noslra semplici-

ta e di quelta dell' Autore, come di tali che ci facciamo innanzi COB

un rimedio, die e impossibUe per sc, o certo nelle condizioni della

presente sociela. Ma perche dovremmo dire che sia fuori dci possi

bili questa precedenza di onore della Tcologia sopra le allre disci-

pline, questa direzione die prcslerebbe loro, a solo fine di francarle

dalr errore in quelle cose in che la umana ragione, per naturale in-

fermila e per pochezza di lume, o non sa procedere innanzi, o corre

rischio di disviarsi ? Forse non fu tempo, e per secoli assai, ncl qua-

le la Teologia esercito questo uffizio con infmito vantaggio dello sci-

bile umano? E quello che accadde altra volta senza nessuno sconck)'

e con grande utilila
, non potrebbe rinnovarsi ora che e tan to mag-

giore il bisogno ? Or qui vi aspetlavamo , ripelera qualche alfroc

Voi dunque ci vorreste ricondurre bel bello al medio evo
, quando

laico era sinonimo d'idiota; e per contrario il Clero, siccome avea il

monopolio di quel po' di scienza di Decretal! e di Canom, cosi erasi

fatto arbitro della societa e de' destini di lei. Ma ora i tempi sono

mulati e sono cangiate le sorti.

Si, pur troppo lo vediamo e lo sentiamo tutti : i tempi sono mutatl

e sono cangiate le sorli! Ma se voi, 6 lettore, non siete della trista

genia di coloro (e perche dovremmo farvi la ingiuria di sospettarlo?),

SerieV
t vol.lJI,f<uc.m. 38 28 Agosto
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.se, diciamo, non siete di ooloro che applaudiscono alia iniquila ele-

vata in principia, do veto accordarvi con noi nel riconoscere appunto

in queslo il cangiamenio de' tempi e delle sort! , che dov,e,.prima il

delilto e 1' empiela erano comunemente riconoseiuli siccome lali e

siccome tali esecrati; ora per conlrario 1' uno e 1' allra si vogliono

legillimare riducendoli ad assiorai, ed anzi scambiando, se fosse pos-

sibile, nelle coscionze do'popoliJl crHerio del male e del bene.

Ne gia con queslo veniamo a negare i veil progress! die si son fatti

nelle scienze, o in generale la maggiore cullura e civilta venutasi

propagando fra i popoli. Ma chi mai altrimenli che calunniando po-

trebbe asserire, die questi avanzamenli in meglio, quali die sieno ,

si debbano reputare alia separazione della Teologia dalle altre scien-

ze? Cio die puo affermarsi con ogni vcrita e, die come la scienza

della Religionc, mantenendo la sua influenza negrinielletli, avrebbc

indubitalamentc impediti que' moltissimi error!
,
ne' quali si sono sca-

peslrali all' impazzata; cosi non avrebbe lor poslo nessun ostacolo,

ed anzi gli avrebbe in phi guise agevolali , nella ricerca di que' veil

die sono stali utilmente discopcrli.

Ma non vorremmo che qualchcduno ingannato dalle magnifiche

frasi onde si fa velo alia malizia, intendesse secondo il gergo de' tri-

sii i cosi van tali progress! delle moderne discipline. Impercioccho

coloro die piu menano vampo de' nuovi lumi
, sono, bisogna dirlo,

quo' dessi die sulle povere menli umane hanno addeusate piu tene-

bi'c
;
e Ic scopcrte, delle quali vanno prmcipalmente superbi i came-

Iconti del secolo, sono gli error! piu mostruosi nelle facolta ra-

zionali, direllaiiiente intesi a distruggere ogn'idea si di religione, si

di morale. Or tolti questi ,
come noi siamo co'primi a riconoscere i

veraci avanzamenti nelle discipline meno nobili, quali sono le mate-

matichc, le iisiche e altrettali
;
cosi per contrario non possiamo non

dolerci del buio die si e giltato in quelle allre piu astratte die han-

no per iscopo di conlcmplare il Mondo, 1' Uomo, Dio, e di determi-

nare le relazioni morali degli esseri intelligent!. Or queste die so-

no di si alia rilevanza pe' destini degli uomini ,
ed hanno tanla

eflicacia sulle sorti delle intere nazioni : queste die manomesse da

ingegni o perverliti o leggieri son divenute fonti di mali per la odier-

aa socicla, quesle, diciamo noi, hanno mestieri di essere di bel nuo-
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\o affidale alia lutela della Teologia, la quale concedendo loro quella

giusta liberla, per cui si possano spaziare defflro limiti ragionevoM ,

iion Ic lasci pero divagare lieenaiosamente fiiori di essi^^y-

Ma i tempi non lo comporlano; Per certoy se dovessimo aspettare

una tanta riforma dagli apostoll della sfrenatezza $ ddla> lieenza, sa-

rebbe ridicok>il pur pensarlo. Aftzi"COKt'& loro ultimo intendimento

Vanarehia sociale, cosi debbono promuovere coivogni studio '1'anar--

chia nelle scienze razionali, die apparecchia queir altra. Se non che,

come avverle oppovtunamente il doltor Bacci
, <fuesta medesima

anarchia nella moderna Babele d^lle seienze, questa -perpetua con-

traddizione di ciasciino conlro Ittttl
, qnesto nascerfc e morire di si-

slemi
,
die ieri riswiaTano per tut lo it mondo, ed oggi non si lieor-

dano piu, hanno pure prodoito mi buon eifeOo; essendo i cultori del-

Ie> seienze oggimai disperali di venire co' mezzi sin qrai usati alia cer-

tczza necessaria neHfc conclusiom filosofiche; die e certo buona dr-

sposizione per rarviarsi al male abbandonalo cammmo. Ma ollre a

questa condizione negativa, non mancano'valorosi uomini, edentro e

fuori T Italia, i quali forse senza neppur avvedersene
,
danno opera

positivamcnte a qucsto si opporluno ravvicinamcnto e quasi riconci-

liazione delle sdenze umane, principalmcnte filosofiche, colla Teolo-

gia. Intendiamo accennare agli sforzi di que' generosi ,
i quali met-

tcndo in non cale le diccrie e Ic beffe de' moderni sapienti, si argo-

mentano a tutt' uomo di ricluamare in vita le cbttrine degli Scolasti-

ci si allamente ignorate ,
e per do* solo volte in arg(3menlo di dileg-

gio e di riso. E si che il fatt^va dimsestrando
,
die solamcnle la

ignoranza di quelle profondc e soltili speculazioni pole \ a indurne il

disprezzo. Imperciocche a misura die si vanno riforbendo della rug-

gine dell' antichila
,
c riapnendo alia luce

,
noi veggiamo che si fa

loro sempre piu onesta accoglienza ;
c lanlo meglio ,

in quanto gli

studii sperimentali venuti \eramente in- perfezione, inveoe di contra-

riarc alle teoriche, per sola diriltura di discorso stabilile dagli anlichi,

le hanno in gran parte maravigliosamente confermale. Ne polremmo

arrecare in gran copia essempii : ma per non trascorrere in lungo ci

contenliamo di rivocare la riflessione de' leltori -sepra le cose ampia-

mente ragionate in questo medesimo Periodico intorno il composto

umano, confortate dell' autorila di non pochi illustri fisiologi e natura-
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lisli de' nostri tempi. Ora che altro e cotesto ritorno iniziato della filo-

.sofia nel campo della Scolastica ,
se non un primo passo al perfeilo

ricongiugninienlo colla Teologia? Conciossiache dalla Teologia fu es-

sa ritolta da quello stato di abiezione
,

in che 1'aveano gia lasciata i

filosofi genlili ,
dalla Teologia fu avvalorala all' acquislo del vero

,
e

da essa guidata nelle sue vie, finche le divenne indhisa compagna,

e per poco s' immedesimo con lei nell' ammirabile Somma dell' An-

elico Dollore S. Tommaso. Or non sara la Filosofia ridivenuta qua-

si una slessa cosa colla Teologia , se le accada di rifarsi su quella

via, onde gia usci con tanto scapito suo ?

Se non die ci bisogna essere giusti : e pero non vogliamo dissi-

nwlare, che le trisli condizioni de' tempi hanno pure tramandate le

loro maligne influenze nella stessa Teologia. Non diciamo gia noi che

le sia intervenulo altrelUmto che alia Filosofia, e che ancpr essa sia

stata disformata da error! soslanziali. Cio non poteva in nessuna gui-

^a accadcre, essendo essa, nel modo suo, la custode de' dommi-e

delle tradizioni calloliche. Ma rinnegata e combat lu la , e flnalmcnte

disfatta la Flosofia degli scolastici
,
che era come incorporala con

lei
,
rimase vulncrata di gran ferita ed in istato d' isolamento

,
sic-

come quella che avea pcrduta la sua fedele minislra, ne a\rebbc po-

tulo fare a fidanza colla moderna d'indole si riollosa, e di tendenze

del tullo elerodosse. Che fece ella dunque? Si rinserro quasi esclu-

sivamenle nell'ambito de'dommi; e tanto piu, in quanlo 1'Eresia

solto forme svariatissime si sforzava di abbattcre le credenze catlo-

liche
,
traendo a false inlerpretazioni i test! delle sante Scritture e le

senlenze cle' Padri : e cosi di pacifica maestra dc' cattolici divenne

!'avversaria nata degli erelici; ne fu vcdula ullrimenli che in abito

^i guerricra ,
e serapre in alto di ribattere un' offesa

,
o di respin-

gere un assalto.

Tolga Jddio die noi punto deroghiamo al merito di tanti campion!

della cattolica Ghiesa, o die facciamo alcun biasimo al loro zelo.

Ma se gli apologisti della Religione hanno folia opera santa e ne-

cessaria
,
difendendola si valorosamente dalle oppugnazioni de' suoi

nemici
;
non per questo sappiam lodare sott' ogni rispello il modo di

que' dottori
,

i quali hanno fatto della Teologia non piu che un ap-

parato di rispostc alle beslemmie degli erelici, ed un quasi esercizio
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grammaticale nel fatlo d' interpretazioni scritlurali. Che dimque ?

Se non avessero delirato gli eretici, non vi avrebbe oggimai piu

Teologia; e percio appunto dovremo andar ripescando ancor le vie-

te obiezioni die nessuno piu sogna di opporre , perche dimenticati

gli antichi errori, non si venga a sminuire la nostra scienza?

Pertanlo senza deporre le arrai, cLe pure son necessarie special-

mente^a coloro che vivono in maggiore contallo co' nimici della Re-

ligione, noi vorremmo che i dottori catlolid si studiassero anch'essi

di rimeltersi sulle orme degli antichi Maestri, ne' quali e tanto te-

soro, ed altualmente si puo dire nascosto, di dhina sapienza. E forse

quelli non -ayevano ancor essi nimici a combaitere? Ne aveano anzi

piu in numero e piu feroci e piu batlaglieri, perche da poco era surlo

il Proteslantesimo, ed erano molto acri quegl'ingegni, e molto eserci-

tali nelle dispute. E nondimcno che fecero i Suarez, i Yasquez, i Les-

sii
,

i Gotti ed altri senza numero a lor somiglianli? Non lasciarono

certo di tutelare i dommi contro gli errori
,

e di guisa che noi non

sappiamo se il facciano nieglio i mqderni sapienti : ma innanzi lullo

si brigavano di formarc i loro alunni nella sapienza del gran maestro

delje cattoliche scuole, S. Tommaso D' Aquino, ed era poi leggiera

fatica venirli addestrando nelle pruove della Polemica.

Perche non farebbero altreltanto i moderni teologi? Ci pensino essi

seriamente, e veggano se non e questa 1' unica via di rappaciare la

Flosofia colla Teologia ;
donde ci possiamo promellere ognibene per

la Religione e per la ciyiil.a, siccomc la loro infousta separazione fu la

origine prima di tult'i mali.che atlualmente ci premono. Ci pensino

(ripetiamolo ancora una volta) i dottori cattolici; poiche da essi piu

che da' laid, n6 altrimenti che pel modo die abbiamo detto, si puo

avverar.e questa beata riconciiiazione. Ne poco sara il frutto che ne

coglieranno eglino stessi, meltendosi cosi per la via di riconquistare

al Clero quella benefica influenza sull^ Societa, che 1' autorita rico-

nosciuta della scienza in parte gli potra dare, in parte amplificare.

Con qiiesto voto e con questa esorlazione facciamo fine, rcndendo

lode al benemerito Dot tor Bacci, si perche ha manifeslato un pen-

siero fecondo di tanti beni
,
si perche dal canto suo si moslra lulto

animalo a cooperare per attuarlo e, vogliamo sperare, nella maniera

divisata da noi.



. B I B L 1 G R A F I A

ADONE LUIGI II viaggio ,
il martirio e 1' episcopate di S. Pielro in Roma ?

dimostrati ai Gatlolici da Luigi Adone, Suddiacono .riapolitano. Napoli,

pe' tipi di Saverio Giordano, Vico S. Severo a S. Domcnico Maggiore n. 15-

e 16, 1862. Un vol. di pag. VI, 200.

I nemici della vera Chiesa di Gesu Cristo prcnde occasio-ne di conferinare la verita

non lasciano intentato nessuu mezzo per sov- contraria delPavvenimento del Principe degli

vertirla da quel fondamento, sopra il quale Apesteli in Roma, nonche della permanenza
fu stabilita daJ suo divino Autore, che e il e luorte del mdesimo nella detta citta. Gli

supremo pontificate. Or mentrc i piu astu- argomenti di lui, bencbc non abbiano in

ti
,
simulando riverenza e rispetto, si con- tutto il pn-gio della novita (e non potrebbero

tendono con argomenti di fatto di vedovarlo averla., esscudo stato questo crrore tante

de'presidii estrinseci, pcrsuadendosi empia- volte cacciato in mezzo da' Protestanti ,
e

mente, che per tal modo verrebbe a rovi- tauto volte confutato dagli apdogisti della

r.are da sc; altri piu impronti si affaticano Chiesa romana), nondinicuo souo condotti

di risvegliare i piu vieti ed assurdi sofismi con si bell'ordine e con tanta evidenza, e

per torgli il sostegno della fede nella ere- confortati di si opportune riflessionl che

denza de'cattolici. Uno di questi e Pautore debbono produrre un picno convincimento

di uno sciagurato libretto, iutitolato Im- in chi brami dar luogo nell'animo suo alia

possibilita storica del viaggio di S. Pietro in verita, e nou gia ostiuarsi ncll'erroro.

Koma
5

dondc il suddiacono napoletano

ANOMMO Cenni biografici dei Yenerabili Eremiti che son vissuti nel

S. Eremo di Camaldoli, preceduti da una notizia storica inlorno 1'istitu-

zione del medesimo. Firenze, Up. di Fedcrigo Bencini 1862. Un vol. m 8.*

dipag. 222.

Non possiamo altro che lodaro Jl pio divi- stri
,
torna specialmentc opportuno il mo-

samento di crescere la pieta dei fedeli verso strare, come questi fossero ad un tempo e

i Santi, che Dio gia corono di gloria in cielo, palestre di virtu sovrannaturale e centri di

civilta e di migliorie sociali. Quanto alia pre-

sente opera in particolare, se di qualche cosa

ognuno gli esempli delle eroiche virtii che si puo muover lamento con PAutore, que-

loro valscro la palma del trionfo. A questi sta per certo si e la soverchia brevita reeata

tempi in cui, volti tutti i pensieri e diriz- in questi cenni biografici. Le vite' de' Santi

zate tutte le cure agli intercssi materiali
,

c Yenerabili Koniiti Comaldolesi sono qai di"

pur troppo da molti si guardano come oziosi segnate come in iscorcio, con rapidissimi toc-

o disutili gl'Istituti di religiosi specialmente chi, talvolta un po'vagamente,
d'ordinario at-

intesi agli austeri esercizii di spirito ed alia tenendosi Io scrittore ad indicare per le ge-

pratica della perfezione evangelica ne' chio- nerali quali fossero le virtii nelle quali cia-

ridestando le santc meuaorie della loro vita

terrestre e riponendo sotto agli occki di
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scuno rifulse piu specialmente, senza scende- giarono a si sublime santita nelle solinghe
re a'particolari, onde puo aversi piu efficace mura di Camaldoli

,
e ne resero si ceUbre

aiuto e stimolo alia imitaziene. Onde noi il nome e si venerando 1' Istituto. Intanto

guardiamo questo bel libro quasi come un ci rallegriamo coll
;Autore di quest! Cetmi e

.primo saggio,a cui debba tener dietre un piu gli sappiam grado del molto che in un libro

aaipio menologio, .scritto cqn unzione e--sem- di aon grande mole egli seppe addensare so-

plicita, di que'tanti insigni uomini clie pog- pra le meuiorie dell'Ordine sno.

Cenno intorno alln vita del B.Benedetto Giuseppe Labre, e preghlere
ad onore del medesimo. 'Modem, tipi dell* Imm. Concezione 1862.

II buon Curato, che istruisce i uoi parroccbiani nella cattolica religione.
Anno I. JSumeri 3, 4 e . Genova presso Giovanni Fassi Como, piazza
San Matteo n. 23, 1862. In 8. piccolo.

Anniinziahdo la pubblicazionc dellc due capisce da se che tante e cosi rilevanti

prime dispense di quest'opera, '(V. vol. //, materie non possono, in si ristretto giro di

yog. 464 ) abbkimo indicate lo scopo del- pagine, ossere trattate con tale ampiezza da

PAutore
,

e le .condizioni dell'associazione. non lasciar nulla a desiderare
;
ma almeno

on ^i presenti tre fascicoletti il libro, che i punti egli argomenti- piu rilevanti ed op-
onsta gia di pag. 190, comprendc XV portunj vi sono esposti con chiarezza e in

dialoghi. Nei primi sette si tratta della modo rispondente al fine inteso, di giovare

Chiesa
,

della sua infallibilita e dclle sue cioe a quei seraidotti di villaggio, i quali ,

note ; nell'ottavo si entra a discorrere dci sapendo leggerc, corrono gran rischio d'im-

motivi di credibilitii
,
che sono pianamente pararc da giornalettaeci ,

mandati attorno

svolti nei sctte seguenti ,
onde poi si -tra- dalle ^ettc, piu spropositi clie parole in ma-

passa a 'dire della Sacra Scrittura. Orjnuno tcria di religione.

II Denaro e le Confraternite di S. Pietro, Istruzioni al popolo in forma di

dialogo. Roma, tip. Forense. In 16. di pay. 31.

II iiunicro dei fedeli che, aggregandosi a e pertanto quello di chi scrisse questo sem-

tal Confrateniita e contribuendo ilJoro obo- plice opuscoletto, indirizzato specialmente al

lo.,
darebbero al Vicario di Gesii Cristo un minuto popolo ,

e giovera assai che esso

attestato della loro devozione e fedelta, ere- sia
,

il piu che si possa , largamente dif-

seerebbe di molto, ove tal istituzione fffsse fnso.

abbastanza conosciuta. Ottimo drvisameuto

II vero progresso. Dramma in qnaltro atti. Bologna, tip. all'insegna di

Dante 1862. In 16. di parj. ,88, al prezzo di cent. 35.

Le principal'! pratiche di religione del divoto cristiano. Torino , 1862, col

tipi di Pietro di G. Marietti, piazza B. V. dcgli Angeli, n. 2. In 16. di

pag. 271.

Le sacre ceremonie della Messa privata, secondo 11 rito della Chiesa ro-

mana, coll'Appendice sul modo di amministrare la Santissima Eucaristia,

e sull'apparecchio e ringrazlamento alia Messa, di S. Alfonso de'Liguori.

Seconda Edizione. Firenze, tip. all'insegna di S. Antonio 1862. Unvol m!2.f

dipag. XVIII,^234; al prezzo diLire it. 1^0.
Le Scienze e le Arti sotto il Pontificato di Pio IX. Un volume in foglio con

tavole incise. FascicoU 24, 25 e 26.

Vita di Angelina Merolli, giovinetta romana, scritta da nn Sacerdote d. C.

d. G. Roma, dalla tipogrttfta Forense 1862. Un val.'iu%. tfipag. 82.

10 raro il pregio della eleganza insieine e della unzione dello spirito. Or queste ap~

della semplicita dello stile; ma piu ram pun to sono, a nostro gindizio, le qualiti

ancora quello della eleganza dello stile e che adornano il Commentario annunziato di
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sopra; nel quale le grazie di una dicitura pascolo le gentili giovaneltc ;
ed olfrc

x
atl

colta, ma senz'affettazione, fanno nn si dolce averne migliof diletto, che non dalle ciancc

accordo colla modesta avvenenza della yer- de'romanzi, si scntiranno di piu animate di

ginella, di cui si narra la vita
;

e la divo- buon desio di cmularc le dolci virtu di An-

zionc e pieta, che vi e diffusa, par che spi- gelina Merolli
,

simile ad esse nella eta
,
e

rino direttamente dalle azioni di lei
,

tutte forsc ancora nelle buone disposizioni di

olczzanti di ci-istiane virtu. Ne facciano lor natura.

Una splendida Stella in Germania. Racconto storico del secolo XIII. Firen-

zef tip. Cenniniana di Luigi Mannucelli 1862. Seconda Edlzione. Un vol.

in 16,.d pacj. 135, al prezzo di cent. 50.

Questo grazioso racconto e un breve com- Le fanciulle cristiane
,
massime se nobili e

pendio della Vita di santa Elisabetta liegina ricche, vi trovcranno un bell'csemplare delle

d'Ungheria ,
di cui intende sovrattutto a virtu che meglio s'avvengono alia loro con-

nictterc in belfa mostra 1'amore ai poverelli, dizioue.

ARTEMI PIETRO Compendio di Geografia antica, gia compilato ad uso del

Gollegio ISazareno, ed ora corretto, accrcsciuto e migliorato dal Canonico

Pietro Artemi Prof, di eloquenza, ad uso specialmente delle scuole del

Seminnrio e collegio di Yiterbo. Vilerbo, presso Rocco Monarchi 1862. Un
vol. in 16. di pay. 132.

Per agevolarc ai giovanetti V it<;lli(fcnza proCtto, ed a cessare la invincibile noia

dcgli Autori latini il Can. Artemi applico che dovrcbbe provare un fanciullo perim-
1'animo a correggere, ace rescerc e miglio- parare un'arida e continua filatessa di no-

rare di molte parti questo compendio, di

vulgato per le stampe pin che ottant'anni

addictro. Ogruino intende che a trarne

mi divers!
,

e d ;

uopo giovarsi delle carte

geografichcj sicche la fantasia venga in aiuta

alia meinoria.

BAKULA (P.) PIETRO I martini nella Missione Francescana Osservante in

Erzegovina. Narrazione storica diretta ai pii benefattori dal Padre Pietro

Bakula, Lettore Generale di S. Teologia ed Ex Definitore, Missionario Apo-
stolico in Erzegovina. Roma, tip. Monaldi 1862. Unvol. in 8.

e

dipay. 170.

Lo zelante Missionario, autorc di quest'o- mutazioni allora sopravvenute, le difficolta

pcra, professa apertamente di non aver in- die s'incontrano per crigcre chiese e prov-

tcso a scrivere, in istile elegante, cose su- vedcre al dccoro dei santi riti
,

le disposi-

blimi o dilcttevoH.j ma si a narrarc con tutta zioni di quo' pacsani ,
e le speranze che si

semplicita i m.irtirii eroicamonte sostenuti hanno di ricavarne copiosi frntti di salute,

ed i diuturni patimcnti, c le gloriose palmc quando ai Missionarii fosse provveduto dei

della Missione Francescana in Erzegovina ,
mezzi a tal uopo necessarii. Chiunque, per

con lo scopo di niuovere a commiserazione ispirito di cristiana carita, volesse fare alia

i cuori generosi ,
onde procacciare a tanti Missione d' Erzegovina qualche oblazionc o

dolori qualche lenimcnto, a tanta miseria di sacri arredi
,

o di libri, o d'altro chec-

qualche sussidio. Percio cgli , dopo esposte chessia, mandi la sua limosina al R. P. Pa-

le orrende carnificine e gli strazii incrcdi- squale Bucic Lettore Generale Teologo nel

bili a cui soggiacque 1'Erzegovina per Tin- Convcnto di Aracoeli in 15oma
5 oppure.al

Commendatore Melchior Paolo Alimonda
,

Procuratore della suddetta Missione itt

Trieste
5

e Dio gliene rendera merito.

vasionc turchesca
,

e il fortissimo martirio

di cristiani ferventi e di saate verginelle,

chiarisce le condi/ioni in che versa vano i

Missionarii Francescani fiiio al 1854
,

le

BALZOFIORE P. FIL1PPO I venture Martiri Francescani canon'zzati il di &

Giugno 1862. Discorso del P. Filippo Balzofiore Agostiniano ,
detto nel

primo giorno dei solenne Triduo, nel tempio di Aracoeli. /Jo>ol862, tip*



BIBLIOGMFIA 601

di Giovanni Cesaretti, via delV Umilta n. 79 , dove si vende al prezzo di

bai. 10. In 8. piccolo di pag. 70.

La Fraternita. Ragionamento del P. Filippo Balzofiore Agostiniano, detto

nella Chiesa di S. M. Maddalena in Roma
,
nel giorno sacro a S. Camillo

De Lellis. Roma 1862, tipografia di Giovanni Cesaretti. In 8. dipag. 20.

BARONIO YEN. CARD. CESARE Ve'di Sarra Ab. Vomenico.
BARSI AMERIGO Qua! sia il ricco che si salvi. Trattato di Tito Flavio Cle-

mente Alessandrino. Yolgarizzamento di Amerigo Barsi, Canonico e Yica-

rio Generate Florentine. Firense, tip. Calamnziana, l$b2.In&.dipag. 69.

Questo volgarizzamento e stato escguito sente traltato. Seguono da ultimo erudite e

dall' egregio Canonico Barsi con acribia e giudizio.se note, nelle quali il Barsi nori solo

critics non volgare c in istile terso etl ele- si inostra
peritissimo

della lingua greca e

gantc. Gli va innaazi una dotfa prefazionc delle Operc dei SS. Padri, ma quel che piu
intorrio alia vita di Clemente

,
all' indolc inonta di fino c sano giudizio.

della sua c'.ottrina e all'autenticita del pre-

BERTOCGI GIUSEPPE L'Etimologia latiua esposta in tavole sinottiche dal

P. Giuseppe Bertocci. Prato, tip. ff. Giachetli. Otto fogli in 8.
9

grande,
che contengono XXXIH tavole, al prezzo di cent. &0, fn Vaglia o Franco-

bollo, da spedirsl con la domanda airAutore a Prato.

La Sintassi latina esposta in tavole sinottiche, dello stesso Autore. Prato,

tip. Giachetli 1860. Sei fogli in 8." contenenti XXI tavola.

BIGAZZI FRANCESCO II piccolo Giorgio. Trattenimenti scolaslico-morali,

scritti apposltamehte da Francesco Bigazzi per gli alunni del suo Istituto,

e proposti a tutte le scuole minor! d' Italia. Firenze, tip. Mariani 1862.

Un vol. in 8. di pag. 238 al prezzo di L it. 2.

Questo c verameute un buon libro, da (jucsti sono cosi seniplici ,
cosi spiranti

potersi luettere sicuramente in niano ai soda pieta cristiana e cosi acconci a fare

fauciulletti giii avviati per lo studio della una salutare iniprcssione negli animi del

gramiuatica. Ad alcuno potra piacer piii ,
i'anciulli

,
die proprio e da consolarsi al

ad altri meno il metotlo didascalico ivi te- pensicro di veder questo libro annnesso

nuto pei rudimeuti della lingua italiana
,

nelle . scuole minor!, dove i settarii si stu-

fraiumezzando i precetti coi racconti. Ma diano di gittarne tanti cattivi.

BRENTAZZOLI ALESSANDRO Yitalismo e Organicismo. Pensieri del D.

A. B. Estr. -faWIppocralico. Serie.III. Anno XXY. Vol. IL Bologna, tip.

deirAncora 1862. In 8. dipag. 15.

Questa e una sugosa e sapiente confuta- cbiama oggidi in onore dai rcstauratori dcllu

zione di alcuni appunti , clie il Prof. Betti dottrina Ippocratica.

avca fatti al Vitalismo scolastieo, cbe si ri-

CALORI CESIS,FERDINA?sDO Epistola prima di S. Clemente Romano sulla

Verginita, dal Siro-Caldaico in Italiano ridotta per Ferdinando Calori Cesis.

JUodena, Tipi deirimmacolata Concezione nel Jtcgio Slabilimento dei Fi-

lippini MDCCCLXH. Edizione di soli 100 escmplari. Elegante opuscolo in

8.' grande di pag. il.

Questo primo volgari/zamento della pri- 1'Autore. Imperocche questa epistola e tutta

ma Epistola del B. Clemente Romano, fatto fiore di santissimi ammaestramenti e di spi-

dal ch. Calori Cesis con molta cura e stam- rito sacerdotale
,

e vi si riconosce di primo

pato con grande eleganza di tipi, era vera- tratto la virtu gagliarda ed il fervore d ? ua

nionte degno di essere offerto in dono ad discepolo di S. Pietro Apostolo.

n novello Sacerdote
,
com'era intento del-
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CASTELLI GIAMBATTISTA ftorme g&ierali sul modo di trattare Vorgano-

moderno, proposte da Giambattista Gastelii cogli esempn m nrnsica del

maestro Vincenzo, Antonio PelralL Mihno
r

f. Lucca. Vw w>l. tn 4. di

pag. 55061.

Com'e indicate dal titolo di questo fibro, to: e : cio segnafatnente ncgli ultiiui ^yerti-

1'Autorc da qui un trattato non musicale menti
; ove, eschidbndo le profane remini-

ma tecnico; spiega, non le leggi dell'armo- scenxe dei teatri
,
confacentisstmo dice alia

nia, ma il meccanisim* con cui si devc ese- religions* gravita djeU'orgaao il gencre fiigato

guiria. Pcrcio, dopo il prospetto d*gli or- o classieo. E pooo stuntc ('5^. )
yorrebbc

gani moderni minimi
,

niediocri e massinii proibito.all'organista quel provarc, comecer-

usitati in Italia
, spiega 1'effetto clio puo ot- tuni fanno or durante il canto, or nel si-

tenersi e dalla pulsione del tasto, e.dal ri- lenzio del rito, le variola delle registraturer

partimento della tasticra, c dai varii pedali, e talora audio il motiro eke sta per e&e-

finalmente dalle niolte varieta di registra- guire, con non piccolo disturbo di devoti.

.Compimento dell'operetta. e, un atlantino

di esernpii composti all' uopo dall' egregio

j
delle quali offre un hingo catalogo.

Chi vi faccia il debito studio vcdra, come

li artist! fabbricatori ottengano cosi da due maestro PetrcMi. H'Casrelli si augura che a

tastiere efFetti
(
se 1'anior patrio non (^in-

fjanna) non solo uguali, ma anchc migliori

tli qaclli a cui appena bastano in Francia

le quattro, le cinque c audio piu tastiere.

E inutile il dire con qual possesso 1'au-

qusto primo saggfc-, quasi pnramenre mec-

cameo intorno ail'cseouzione mu8icale>, tenga

diotra un ?

opcrft di piu luoga Icfna iutorno-

ai caratteri dclla musica religiose , pr in-

dirizzo o aiuto non solo dei pi'incipianti ,

tore nc parli, erede come egli e delle tradi- ma ancbe di tutti eoloro che voglioao trat-

zioni della piu antica e
(
crediamo poterlo tare lo stromento coll'indefinita varieta della

dire senza offesa di chicchessia
)

della piu quale oggidi e capace, senza nulla togliere

illustre fra le fabbriche italiane. La mate- al vero suo scopo, die e 1'ainto del canto

ria c di quelle a cui si applica il noto pro- ecclesia^lico e <!-e4tn picta dei fedeli. E que-

verbio : val piii la pratiea che to gram- sto voto dell'Auhire e tanto piu ragionevole

matica. Cionondimcno, salvi alia pratiea i se riflettiamo che le nazioni a noi vicine
f

diritti, sembraci 1'Autore nulla avere omes- benche non abbiano ne dalla natura quei

so di cio che potca teoricamente proporsi doni musieali per cui tutti i popoli riconob-

per indirizzo degli allicvi : ne ci reca mcra- hero un tempo il primato d'ltalia ne dalla

viglia che questa operetta sia stata scelta Chiesa di Dio quella preferenza per cui 1'Ita-

dall'illustre Conservatorio milanese di mu- Ha stcssa possedetto il eentro e direzione

sica qualc manuale pratico dei suoi allievi.

Ai quali il cli. Castclli, sebbene professi

li suggerire soltanto le norme della nice-

canica esecuzione, pure non manca d'intro-

del tnovimenta cattolico, la sde del supre-

mo Pontificato; pure lavorano oggi con mi-

rabile concordia al ristoramento della mu-
sica saora, ripurgandola con ogni sforzo da

tlurvi tratto tratto alcuni suggerimenti in- quelle profanita, che dal Castelli- medesimo

torno alia moralita nell' uso ddlo stromen- vedemmo pocauzi riprovate e prescritte.

CENCIONI (P.) GIO. GUALBERTO Ceimi storicisullaisLituzione^progresso
e stato del terz' Ordiue del N. S. P. Fi-ancesco, con un catalogo di alcuni

SS. BB. YV. e Personaggl ragguardevoli che gli appartengono. Percura e

sollecitudine del P. Gio. Gualberto Gencioni dei Minori Osseryanti, Com-
missario dei Terziarii in Firenze. Firenzc, tip. V. Ducci , successw^Braz-

zini 1862. In 8. piccolo di pag. 83.

CIALDI ALESSANDRO Disegno per ringrandlmento e miglioramento del

porto di Civitavecchia. Roma, lip. SalviuccL In i. con due belle tavolc

topografiche.

Dopo una elegante descrizione del porto rigorosa disamiaa le condizioni iilrografiche

cli Civitavecchia, il ch. Cialdi ne prende a per le qnali e uoiversalmente sentito il de-
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siderio di vcderlo ampliato, siccome quello re, qua n do i tempi permettessero di met-

che c il meglio sUuato della costa d' Italia tere mano a si bella impresa. Quando que-
sul mediterraneo. Trapassa quindi a ragio- sta felice congiuntura si

offerisse, teniamo

nare i disegni del divisato ingrandimento, per fermo che sarebbe preso in ispeciale

indicando partitamente le spcse e il tempo considerazione questo bello studio del chiar.

che a cio si richiederebbero, ed i vantaggi sifl.
Cialdi.

che senza fallo se ne dovrebbero ricoglie-

COLLEZIONE DI LETTURE AMENE ED ONESTE ~ La Confessione difesa

ed illustrata con falti storicl dall'Ab. Mario Aubert Ganonico predicatore ;

con aggiunte e risposte alle obbiezioni piii comuni contro di essa. Mode-
na, tipi dell' Imm. Concezione MDCCCLXII. Un vol. in 16. dipag. 205.

Questo bel volumetto, che e il 27. della ancora temporali ;
nella terza si risponde

ottima Collezione di lettere amene ed one- alle piu comuni obbiezioni. Ai ragionamenti

ste, forma la dispensa 5. a dell'anno 5., e sono intrecciati alcuni brevi racconti ed

Popera in esso cpntenuta va divisa in -Ire osompi o di Santi o di -peccatori e filosofa-

parti. Nella prima. si discorre della divina stri, onde si coinprovano le yerita proposte
istituzionc del Sacramento della Peniteuza

5
e discussc.

nella seconda Jei suoi effetti spirituali ed .

CON.TI GIUSEPPE Orationes habitae coram Sanctissimo .Domino Nostro

Pio IX Pontifice Maximo
;
et Garmlna. Auctore IOSEBPO GOJ^TI presbytero

romano. Romae, typi$ S. Congregationis de Propaganda Fide 1862. In 8.
a

dipag. 126.

Abbiamo Ictto con piacere questi compo- scriver latino, e quauto sia raro a' di nostri

oijiieqti si di prosa e si di verso, e li ere- un tal pregio, pud fare la debita stima del

'Jiamo lodevoli non pure pe
;
sentimenti di chiar. Professore, benchc in alcuni luoghi

pieta cristiana che vi campeg^iano daper- nan lo avesse ad incontrare cost colto,

tutto, ma eziandio per la eleganza dello sti- cost elegante e eos'i corretto, coin' c negli

le, che si fa sentire specialraento nelle poe- altrL

sie. Chi conosce la gran difGcolta dello

DE GIORGIO GIAMBATTISTA Institutiones philosophicae ad mentem Divi

Thomae, lironum usui per Sacerdotem Joan. Bapt. De Giorgio, in Semi-

nario Archiepisco])ali Utinensi Professorem, accommodatae. ol..I, fasc. 3.

Utiid, ex typ. Archiep. 1862.

Col presente fascicolo 5. il Tolume I e Dottbre "S. !Vm naso, iprocede diiatsa e so-

condotto da pag. ^95 a pag. 520; e la spo- da in oiddtf da dbvorseue ripromettere non

sizione, che l'Autor vi fa della filosofia poco frutto dai giovani, che attesameate

raaionftle secondo la dottrina clell'Angelrco applicheranno la mente a studiarfa,

DE SEGUR (Mons.) II Denaro di San Pietro, per Mows. Be Segur, tradolto

dal francese da'uha giovane romana. R&ma, datla tip. Forvnse, 1:861.

Opus, in 16. che vended alprezzo di un 'Wwtfo, 'p'e*
detiaro di'S. Pietro.

-
La'Pasqna/perMons. De S^gur. Pfima versio^e itallana, 2* ed^ione al

prezzo di cent. 8. Bologna, Direzione delle ffocok Lettnre *GatttoRche

1862.

F. A. Ronja el Martiri del Gtop^oiic. Cantiba di'F. >A-.'Jtonti''ttp. di Angela

Plaridi 1862. Unopusc. in W. dipag. 48.

Fra le piu belle poesie, flr nil ci fe"ac- 'tra'tta tratto di belle fantasic, e -colorlta di

caduto dorer d.ire gimlizio, c^lloehianio, e peetiche immagini df'mm pcxw effetto : vi

ci par con ragione r questa Cantica. fi sera- ha caldpe di 9n6mertto, e'Soavita di affetto,

plice, ma pur vaga la invenzione, avvivata Puno e 1'altro nobilitato dall'obbietto celeste
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oude sono ispirati : il linguaggio e quasi dere di alcuni nei or di lingua or di elocu-

sempre nobile e dignitoso : fmalmente vi zioni, chc il tb, Autore avrebbe senza dub-

eampeggiano alcnni tratti ne' quali ci sciu- bio cmen dali
,

se avesse avuto agio di tor-

bra che il poeta toccbi il sublime. Tra que- nare con aninio riposato sul suo lavoro.

sti pregi non ci vorremo ccrtamente offen-

FABIAM MONS. GIUSEPPE Primo sagglo di Osservazioni sopra ii libro di

Giobbe, pubblicato da S. ed Is. Cahen, parole del ProfessoreMonsig. Giu-

seppe Fabiani, Protonotario Apostolico. Roma, Stamperia delta S. C. de

Propaganda Fide 1862. In 8. di pay. 51.

Questa e una dotta c profond* disserta- nemico delta dicind parola; di cui niclte

/ione letta il 5 Settembrm 18GI all'Accade- ill evidenza alcune strane ed assurde sen-

tnia di Rc'ligione Cattolica sopra il libro dci ten, radicate nel razionalismo mitico Ja cui

'^hcn
,
die meritaraente vicnc dal cb. Fa- e inspirato.

hiani dofinito : won tanto disutilc quanta

FIASCAINI ATTILIO Discorsi sacri di Mons. Attilio Fiascainiy- Vescovo di

Arezzo, raccolti e pubblicati per cura del Sacerdote Don Yittorio Del

Corona. Firenze, tip. dell' Editore 1861. Fascicoli li c 15, col quali il

Vol. Ill e condotto a pag. 334.

G. B. M. Un preservativo per la gente di campagna, ossia conversazioni

fra un Parroco e i suoi parrocchiani, per G. B. M. parroco del Bolognese.

Bologna tip. di S. Maria Maggiore 1862. Un vol. in 8. di pag. 64.

Bisogna clie quests maniera di buoni li- 1'anima sna, seuza consiglio e dirozione del

bri si moltiplichi e si difTonda a proporzio- prcti, e senza brigarsi dell
5

insegnamento e

ne dello studio che i nemici di Santa Chie- dell'autorita della Chiesa
;

e secondo 1
;

op-

*a adoperano in pervertire i semplici cam- portunita si toccano in esso ancora parecchi

pagnnoli. II presente opuscolo, in forma di altri degli orrori ondc, per rabbia di fa-

racconto e di conversazioni
,
va principal- zioni .politidhe, si anmiorba era la gentc

raente in porre in guardia contro 1'crrore di contado dai salariati spacciatori di

protestantico, per cui si vuole cbo ogni cri- er<?sia.

stiano sia capace di far bene Ic cose del-

GALL1Z1A GIACINTO Vita di S. Francesco di Sales, Yescovo di Ginevra,

estratta dalla piu ampia, scritta dal Can. Giacinto Gallizia. Yol. I. e II.

Monza 1862, tip. delV Istituto de' Paolinif piazza di S. Agata n. 480. Due

vol. in 16. dipay. 248 e 296, che formano le dispense 68 e 69, Anno XII

della Collana di vite dei Santi.

(ilBELLI GAETANO Memorie intorno alia vita del Cavaliere Binaldo Ba-

ietti, scritte dal Professore Gaetano Gibelli. Bologna , tip. all'imegna di

Dante. Via Malcontenti 1862. In 8.
9

grande dipag. 16.

GIORGI CALLISTO II Martirio di S. Pietro, Principe degli Apostoli. Ra-

gionamento letto nella solenne tornata di Arcadia nella Protomoteca Cr-

pitolina, il di 1 Luglio 1860, da Mons. Callisto Giorgi. Roma, tip. di Tito

Aiani. In 8. di pag. 23.

GIORGI UGO Avviamento alia lettura, proposto da Vgo Giorgi. Pisa, tip.

di Letture Cattoliche 1862. In 8. dipag. 64.

GORACCI P. LUIGI Elogio funebre di Monsignore Giuseppe Maria Maz-

zoni, Yicario Generale Capitolare d'Arezzo, letto nella Cattedrale Aretina,

il 16 Gennaio 1862
;
dal P. Luigi Goracci. Firenze, tipografia ecclesiastics

1862. In 8. piccolo di pag. 26.
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GDIDI ALESSANDRO Poesie di C. Valerio Catullo, rccatc in versi italianl

da Alessandro Guidi Romano. Si aggiungono due Discorsi
;
1'uno del fine

ed utilita delle traduzioni, e del pregio in che esse furono sempre mat

appo gl' italiani : 1'altro, della vita e delle ope're di Calullo. Roma, tip. Sal-
viucci 1862. Un vol. in l$.dipag.llfl,alprczzo di bai.SQpresso gli Editori.

GUILLOIS Ab. AMBROGIO Splegazione storica, dogmatica, morale, lilur-

gica e canonica del Catechismo, colla risposlaalle obbiezioni attinte dalle

scienze per oppugnare la Religione. Opera dell' Ab. Ambrogio Guillois
,,

Parroco di Mans ecc. Prima traduzione italiana del P. Baldassare Mazzo-
ni. Volume primo: Firenze , Salvini e Giuntini; Prato , Ranieri Gmsti >

coeditori 1862. Un vol. in 8. di pag. 562.

II titolo di quest'opera basta di per se a L'approvazione riportata dall'Autore con let

far ir.tenJere chc non e cosa dcstinata al- tere dei Vescovi d'Orllans c di Poitiers di>

Fistruzione dei rozzi e dei fanciulli ; ma a parecchi altri dotti pcrsonaggi, e le moltepli-

foniire di
plii ampia cognizione intorno al'e ci traduzioni

}
che se no fecero, massiinc it>

duttrinc cattoiiche le persouc inczzanameute lingua tedesca
,
mostrano che (juesto lilro^

istruite, a rui potrebbcro dare impaccio Lenche dalPAutore sia come indiri/zato ai

quel nugolo di sofismi di obbiezioni che fanciulli
,
serve piu veramente agli uoinioi

nel convorsare si setitono spcsso proporre, fatti,
che soli possono tssere capaci di si ain-

senza che abbiasi in pronto comunemente pia istruzione.

il come o ribatterc o spiegare que' viluppi.

LETTURE CATTOL1CHE per 1'obolo di S. Pietro, Bertinoro 1862
, lipi Giulio<

Capelli e Comp. Fasc. 7. ed 8. che contengono un racconto popolare e

picno diutilissimi ammaestramenti , intitolato: Antonio, o un buon padre
di famiglia.

LONGO AGATINO Dialoghetto tra un Ganouico di Palermo ed un Profes-

sore di Catania, del Prof. Agatino Longo. Catania, tip. di Crescensio Ga-

lalola, strada Quatiro Cantoni n. 37, 1862. Opusc. in 8. di pag. 49.

Delle accensioni volcaniche e della ipotesi del calore centrale della ter-

ra. Memoria lelta all'Accademia Gioenia nella tornata del di 8 Maggio
1862

,
dal Prof. Cav. Agatino Longo. Catania Tipografa di Crescendo

Galatola, 1862. In 4. di pag. 148.

LUBON UBERTO La Groce e le sue delizie pel vero discepolo di Gesii.

Operetta di Uberto Lubon, tradotta dal francese. Monza, tip. dell' Islituto

dei Paolini 1862. In 16. dipag. 64.

MAIM 1SIDORO I martin del Giappone e Michele dei Sanli
, per Isidore

Maini. Modena, tipografia degli eredi Bassoli 1862. Estratlo dal periodico

il Difensore. Opusc. dipag. 46 in 16.

MAINI LUIGI Manifestazione ,
culto d miracoli di una immagine di Maria

Santissima nelle vicinanze di Spoleto. Notizie raccolte dal Dottor Lu'g4

Ma'.ni. Verona, stabilimcnto di Giuseppe Civelii 1862. /n8. piccolo dipag^.

24, al prezzo di soldi 10.

MARTELLO FRANCESCO Laudi Mariane, ovvero Rime, in onore della Ver-

gine Santissima, de' piii insigni poeti di tutti i secoli della letteratura ita-

iiana, raccolte da Francesco Martello. Vol. X. Napoli, tip. alt' insegna del-

FAncora 1859. Un vol. in 8.* di pag. XIV e 416.

Felice pensiero e stato qucsto dellVgrcgio varii stcoli della ltttera(ura italiana
,
sono

Editore napolitano, di raccoglicre in una state composte in onore della Gran Madre

soric di rolumi tuite le poesie le quali, nei di Dio Maria Santissima. De' volumi ante-
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i

cedenti non possiamo dir nulla in partico- formato di componimenti ,
alcuni ottirai

,
il

Ure
; poiche sol <jucsto, che e il decirao di piu buoni o almeno naediocri, si italiani, si

tutta la collezione, ci e pervenuto. In sul latini : e Tossere-cosi tramisehiati non dee

principio yi e riportata una Canzone, che far mcraviglia ,
se si considera, che 1'EdI-

alcnni letterati di Padova discoprirono in lore non tanto ha inteso di fare una scelta,

un Codice del secolo XIV, nella Ileale Bi- quanto di raccogliere in una serie di molti

blioteca di Parigi, ed arbitrarono che fosse velurui il piu die siasi scritto poeticamente

dettatura di Dante AHighieri : <lal qnale giu- in onore della Madre di Dio. Chi poi aves-

clizio pero il nostro Eclitore si diparte per se dinanei ;agli ocrhi le pubWicazioni ante-

buone ragioni. Forse con .miglior femlamcnto rtori potreMe meglie guidicare quanto piu

e giudicata dcll''Allighieri la Laude in terza o uioao lodevolmente siasi egli governato nel

rinia sopra YAvc Maria, che seguita inime- disporre il tutto.

diatamente appresso. II pieno del libro c

MARTINELLI ONORATO La vera impertanza del mirabile accordo del-

1'Episcopato Cattolico intorno alle present! cose italiane. Viareyyio, lip.

Malavasi-Malfatti 1862. Gpiisc. in 8. dipacj. 61.

Qnest'opnscolo, scritto <lal Parroco signor samcnte insegnati da' suoi compilatori che

Onorato Martinelli sotto forma di Icttera ad si professano cattolici modcrni
,
cioe cat-

un periodico lucchese, 6 una vivace confu- tolici secondo i
principii

d'una certa scuola

tazione di molti errori che in questo orano che vuol mettere d'accordo Cristo e il dia-

spacciati sopra quej rilcvantissimo argoincn- volo. Tuttavia simili sofisticherie vanno dif-

to. Ben e vero che coJesto periodico e s'l fondendosi anche per altri mezzi
,
ed an-

poco conosciuto in Italia, e eonta si pochi che prescindemlo dagli editorldi quelle false

lettori, che pare soverchio lo spender parole dottrine, ben puo ciascuno vantaggiarsi del

iutorno agJi spropositi piii
o meno artificio- leggerne una .gagliarda confutazione.

MATI P. Leggenda del Beato Giovacchino Piccolomini e Bealo Francesco

Patrizi. pubblicate il XVIII Febbraio 1862. Edizione di CCG esemplari.

Qneste due brevi leggende ,
scritte dal moria biografira del Yen. P. Basilio Fanciul-

P. Mali, autore di quelle dei Sette Beati e lacci
,

che dopo av^er molti anni retto san-

di S. Pellegrino, hanno tal pregio di can- tamente il Serainario Jiorentino, si trasse a

dore e di soavita . che ben loro s'avviene chiutlercj nel Chiostro dei Servi di Maria

I'appellazione, coa cui le qualificii Feditore, Addolorata, una vita ricca di virtii e di meriti

dicendok due gigli eandidissimi. Va innan/i iusigni.

ad esse uaa breve ed edificantissima me-

Brevl cenni sulla fondazione dell'Ordine dei Servi di Maria, ed altre noti-

zie relative al medesimo. Pubblicate il XXX Aprile 1862. Edizione di CCL

esemplari.

Questi brevi cenni sono preoeduti tla una P. Morini intesea ehiar'arae i'oprortoi;itu in

succinta sposizione dello scopo delt'Istituto ogni tempo-,

dei Servi di Maria Addolorala
;

con the- il

MAZZOM-P. BALDASSARE Vedf OTILL01S Ab. AMBROGIO:
MONICO 1AGOPO L

T

anno milleottocentoquattordici. Accademia per lo

stesso anno, di lacopo Monico professore di umane lettere nel Vescovile

Seminario di Treviso. Venezia, Giuseppe Grimahlo tip. calcografo 1862.

Opv.sc. in 8. grande di pay. 51.

II Rev. sig. Antonio Tassarin, Parroco di vo Pastore di Treviso Mons. Federico Ma-

Santa Maria Gloriosa de' Frari in Venezia
,

ria Zinelli
;

il qnale si e tanto segnalato in

pubblicando questi carmi inediti del Trevi- qnesti tempi per lo zelo animoso onde ha

giano lacopo Monico, che fu Cardinale Pa- difeso la giu'stizia
in ogni circostanza, e la

iriarca di Veue/ia, li voile intitolati al nuo- causa specialmente della Santa Sede e della
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Chiesa Romana contro le art! dei tristi. E ninieoti
;

al cui merito letterario o poctico
di vero la conformita del scutimcnti

, che giudicbiamo che uulla manchi per poter ot-

campeggiajao in questi vorsi, con quelli pro- tenere 1' approvazione dei dotti nei due

fessati coa tanto valore dall'egregio Monsi- idionii
,

latino ed italiano
,
iu cl>e sono

gnor Ziuelli, e piii clie baste vole a inostrure scritti.

appropriatissinia la dedica di qnesti compo-

MONTANARI D. GIUSEPPE Sulle legislazioiii dei pppoli prrmithi intorno
alia proprieta fondiaria. Discorso, letto airAccademia dei Quinti, dal-Dott.

Giuseppe Monlanari, Segretario della Sezione Legale, il 10 Aprile 1858.

Roma, tipografia delle Belle Arti 1862. 7h'8. di pag. 44.

NARDUCC1 ENRICO Catalogo di Manoscritti ora possedati da D; Baldas-

sarre Boncompagni ., compilato da Enrico .Narducci. Roma, tip. delle

Scienzc matemaliche e. fisiche. Via Lota, n. 211 A. 1862. 'Un. vol. in 8.
c

grande dipag, XX e 219.

Sono 568 i Volan luanosoritlr, dei quuli pregevoHssimi per la rarita loro o per rim-
in questo Catalogo si da per ordine alfabe- portanza dell* materie. Quauto poi agli ar$o-
tico e con minutissima esattozza la descri- incuti dcglt scritti, benche vc n siano d'w-

zione
5

e il pubblico dei dotti sara ccrta- gni gcncre, storici
, gcncalogici , filologici ,

mente grato alia laborisa diti^miza' dl letterarii, ttologici ecc
,

tuttavia la riceliez-

sig. Narducci, di- aver fatto loro conoscore1 za maggiore e delle scienzs matematicbe,

questo tcsoro di dovizie lotterarie e scienti- delle quali e noto quanto sia bcnemerito il

ficbe. L'eta dei codici notv sce per la^piu.. priucipe Bonccmpagui, soprattutta per le ^co-

dai tre ultiini secoli
;

nondiineuo ve n' ba-, perte e illustrazioni cbe ba fatte dcgli auticlu

parccbi cbe risalgono al XV e al XIV ed al- niatcaiatici italiani.

cuui eziandio al XIII ei al XII. Molti sono

ODY - Avvisi sulle confession'! degli adolescenti, in appendice al Diredore

dell'lnfanzia, del Sacerdote Ody. Yersione dal franeese. Firenze, Salmnl

e Giuntini editori , Via . Rieasolv presso il Duomo 1862. In 8. piccolo di

pag. 52.

OPUSGOLI RELI^IOSI, LETTERARII E MORALI Tomo XII
,

Fascrcolo

trige^imo quarto. Modena,. tip. degli eredi Soliani. Edizione in 8. , della

quale si pubblica un quaderno di pay . 160 ogni due mesi.

II presente quaderno, pel Luglio ed Ago- Veratti supra la capacita giuridica e 1'impu-
sto del 4862

,
cantieue I'elogio funebre di tabilita dei Sordi muti

;
la continuazione

^lons. Piotro Cavedoni
?

scritto dal dottor . dell'esposidone della Orazione Domenicale,
don Antonio Masinelli; la continuazione del del De-Vit

;
una conversazione sopra i gior-

Jesoro -di Ser Brunette Latini , del Sorio
;

nali
;
alcune osservazioni del Romaui sopra

una prelezione del Cossa intorno ai servigi il Diritto Romano, ed una copiosa Kiblio-

che la Diplomazia presta alle scienze lette- grafia.

rarie e storicbe
5

il seguito d'un lavoro del

PAZZAGL1A Can. PASQUALE Panegirieo di S. Marino, detto dalCanonico

Pasquale Pazzaglia, che la Qtiaresima del 1862 predico nella nobilissima

Repubblica Samarinese. Bertinoro , tipi di Giulio Cesarc Capelli e Comp.
In 4. di pag. 14.

PELLIGANI II miglior bene e il peggior male dell' Italia
,

ossia la Fede e

la sua perdita, per A. Pellicani d. C. d, G. Bologna, Direzione delle pic-

cole lelture Ca/fo/ic/<el862. In 16, di pag. 32.

PERRONE GIOVANNI L'Apostolalo Cattolico ed il Proselitismo protestan-

te, ossia TOpera di Dio e 1'Opera^deir Uomo , per Giovanni Perrone della

Compagnia di Gesii
,
Prefelto degli studii nel Collegio Romano. Parte
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prima. L'Aposlolato Cattolico. Genova:, Dario Giuseppe Rossi editorc ,*

1862. Un vol. in 8. dipag. 602.

Di questa importante opera del cb. P. Per- mediante un raglia postale di fr. 4 per

cone, la quale per ogni riguanlo hen risponde ogrii volume, indirizzato all' Editorc Dario

alia faina dell'Autore, sta per uscire in luce Giuseppe Rossi. Ci riscrbiamo di darne, il

si secondo volume, die sara, come il pre- piu presto chc potreino ,
'una speciale Ri-

snte, spedito franco per la posta in tutti vista.

gli Stati posti sotto il Guverno di Torino

MCCOLE LETTIRE CATTOLICHE Botigna 1862.

Di questa collezione di brevi ma utili opu- rico contemporaneo ;
nel N

scoletti da diffondere, a salvaguardia e pa-

icolo della fede e del Luon costume ncl

-auinuto popolo, aLbiam dato conto piu vol-

to. Ci basti perlanto recare qui i titoli di

44, un sugoso

ragionamento sopra Gli cmissarii dell'Ere-

sia in Italia; nel N. ^7, sotto il titolo

Un vero eroe, sono svolti alcuni bci pen-
sieri di un giovane italiano

5
nel N. -19 e

fvarie delle scritture per essa pubblicate in volto in itaiiano 1'opuscolo : 1 Getuiti pel

<juest'anno. Nel N. -13 pel Gennaio, e ri- Coute A. De Segur.

stampato 11 Figlio dellc lagriwe, fatto sto-

5IO LUIGI (P. F.) da BOLOGNA Anno Antoniano, ossia Concetti e Mera-

viglie proposte ai divoti di S. Antonio da Padova per c'ascun giorno del-

1' anno: fatto stampare per cura del Sacerdote Luigi Lenti. Fossombrone,

."Stalril. tip. del Metmiro 1861-62. Quattro vohimctti in 32. di pay. 88

ft/no, ccccttq il 10." chc ha pay. 316.

sn la non inelegant*: edizione. Stimolo poi

efficacissimo
, giaccbe nulla ineglio di que-

st'anno Antoniano vale a far concepire im-

mensa stima e fiducia verso del Santo : la

stima col racconto fedele delle geste e dellc

virtu sue: la fiducia colla nota lunga esvaria-

tissima dellc meraviglie da lui operate a pro'

dei suoi devoti. II disegno generale del li-

bro si e offrire per pia lettura ogni di pri-

ma un falto della vita del Santo, poi un

miracolo da lui oporato. I fatti si succedono

1'un giorno dopo 1'altro ordinatamente, e

la serie intera c distinta delle

si banno di lui
,

e puo dirsi

nulla cssersi omesso della sua storia. I pro-

digi sono scelti fra i
piii degni di fede, ri-

portandosene per ciascuno U- autorita cbe li

attestano. E un libro devoto, di amena e

Fra i Santi cui il Signore si e degnato

ttiaggiohnente glorificarc in vita e dopo morte

v certamente il Taumaturgo dell'0rdine dei

Minori, il glorioso S. Antonio da Padova
,

^e cui virtu e i cui prodigi dettero si stu-

^enda efficacia all'apostolato cbe esercito

finebe visse e continua esercitando ora cbe

;$jode in Cielo il premio della vita menata

rsemprc conforme ai
piii

santi consigli del-

i' Evangt-lo. Non fa dnnque meraviglia cbe

8a divozione verso si gran Santo sia cosi

<:omune nel popolo crisliano
;

c cbe ogni

'giorno se ne veggano frutti e stimoli efii- cosi si ba

cacissimi. E frutto e stiniolo a un tempo di notizic cb

ial divozione sono i qnattro voliunetti cbe

qui annunziamo. Frutto percbe un devoto

del Santo, e suo confratello no ba sostenuta

svariatissima lettura, un vero regalo tbe si

?a fatica cosisecrandovi I'ingegno c 1'affetto,

.8 sostenendo per iscriverli non piccolo ne

.ordinarie cure di riccrca e di scelta ; o per- uffre ai devoti del glorioso Taumaturgo di

-he un altro devoto del Santo ne ba intra- Padova.

presa in tempi non tranquilli a proprie spe-

^lAGCOLTA di libri religiosi ed ameni. Napoli, Stamperia del Fibreno, 1862.

Questa raccolta
,

di cui esce ogni mese delle quali daremo qui i soli titoli
}
come

un volumetto in 16. di pag. 4oO incirca
,

di cose gia note a'nostri lettori
;
e sono: II

cbe si trovano presso il saccrdotc Giuseppe Catecbismo intorno al protestante,simo ;
II

IMella, Strettola di Porto, N. 21 . ha gia Cristianesimo
, religion* di progresso ,

del

to varie utili operette. di pareccbie Giuria; gli Errori del protestantesimo, del
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P. Secondo Franco ; Dialoghi sulla lettura important! articoli del tliario I' Armenia di

dei libri proibiti ,
del P. Teppa, Barnabi- Torino

;
La Vita ed Apologia di Papa Bo-

ta
; Oinaggi a Pio IX

,
cioe varii dei piu nifacio VIII per Generoto Calenzio ecc.

RENIER GIOVANNI Lettere di Monsignor Giovanni Renier, Yescovo di

Feltre e di Belluno, all'Arciprete Giulio Cesare Parolari, intorno all' eser-

cizio pratico della sacra eloquenza. Venesia, Giuseppe Grimaldo tipografo

calcoyrafo 1862. In 8. dipag. 67.

toreyoli le sue parole, siccomo quelle che

sono frutto, non solo di ma tun stiulii , ma
insieme di Innga e varia esperienza. I gio-

Pochi, ma tutti scelti e tutti opportuni ,

sono i precetti che Monsignor Renier du in

qaeste lettere ai coltivatori della sacra elo-

quenza. La pratica del santo rainistero, eser- rani predicatori ne potranno trarre niolti e

citato da lui per niolti anni
,

rend.e piu au- grandi rantajgi.

MOHRBACHER (Ab). Storia universale della Chiesa cattolica, dal principle

del mondo sino ai di nostri ecc. Torino, per Giacinto Marietti, Tipografo

libraio, 1862. Disp. 41 e 42, da pay. 289 a pay. 808, con cui si compie il

volume decimoquarto e I'indice del medesimo. Di questa Storia, pubblicata
nella Biblioteca Ecclesiastica ,

e pure uscito il fasc. 3 del vol. XIV, da

pay. 577 a pay. 808, a compimento del volume.

SALA ARISTIDE A Maria Yergine il Genio italiano. Poesie d'ogni secolo

della letteratura italiana, raccolte e coordinate dal Canonico Cavaliere Ari-

stide Sala, Professore e Cappellano della Regia scuola di Cavalleria, ecc.

Pinerolo, tip. Giuseppe Lobetti-Bodoni Maygio 1862. Un vol. in 16. di

pay. 183.

Piu che le nostre parole, il titolo stesso

commciiila quests libricciuolo. Esso contiene

le lodi di Maria cantate in versi da' mi-

{jliori Poeti che vanti la italiana letteratura

dal suo primo esordire : e che potremmo
noi aggiugner di piu, a fine d'innamorarne

time poes'ie, quelle ehe insieme colle grazie

poetiehe spirasseso meglio la pieta e la di-

yozione Torso la gran Madre di Dio. Ma pur

quante di gran merito anch'esse ha doruto

lasciare addietro? Ci anguriamo che in una

seconda edizione rorra concedere a si alto

i nostri lettori ? Diciamo solo che 1'egregio e dolcc argoruento spazii piu larghi che non

IMitorfi, dovendosi contenere dentro limiti son questi del presente Tolnmetto.

angusti ,
ha saputo scegliere, tra tante ot-

SARRA Ab. DOMENICO Vita del Yen. Card. Cesare Baronio
,

scritta dal-

1'Ab. Domenico Sarra, ch. Benefiziato della Basilica di S. Pietro in Yati-

cano, e Rettore del Seminario di delta Basilica. Roma , stabilimento lipo-

(frafico Aureli e C. Piazza Borghesen. 89, 1862, Un vol. m8. di pay. 190

La Vita dell'immortale Baronio fu gia de- Baronio ruol essere in ogni tempo, e spe-

.scritla con molta accuratezza in ire Libri

latini dal P. Girolamo Barnabei di Perugia,

Sacenlotc dcll'Oratorio (Roma, Vitale Ma-

-M-ar-li, H''il) ;
dal qnale poi la compendio

in italiano il P. Francesco Tuzii d. C. d.

G. nel Libro IX della Parte 2.* delle sne

Afemorie Storiche di Sora ( Roma, Anto-

nio de'Rossi, 4727
).
Ma la rarita di que-

stft edizioni facea desiderare cho si ride-

stasse con qualche BUOTO laroro la memo-

ria del gran Cardinals d Annalists
,
so-

prattutto in serri/io del Clero, al quale il

>SerkV,.i>ol.IJI,fMc.m. 39

cialmente ai tempi nostri
, proposto come

noLilissiiuo modello. A questo desiderio ha

sodditifaUo il Sarra col presente Volume, in

cui non solo egli ha recato con libera yersione

in bel dettnto italiano 1 'opera del Barnabei,

ma 1' ha arricchita altresi dl parecchie no-

tizie, tratte dtlltt storia nnirorsale di quel

secolo e da altri scrittori moderni che ban

parlato del Bironio. Quindi siamo certi che

il sno libro iucoutrera il gradimento nni

rrsalo
;

e riuieira atilissimo ad inferrorare

principaluieuU; i giorani Ecclcsiastici nello

WAgosto 1862
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studio della santita e della doth-ina
,
ehe Lo stesso chiar. Ab. Sarra volto pare in

sbno (come dice pgr*giament I'Autore } le boon a lingua, itaKana due / opuscoli dl
due gemme dclla corona saeerdutalo

,
o Yen. Baronio, che venutro pubWictti coi ti-

che nel Batonio rifalsero Ji taato splendore. tqlj seguenti.

Esortazuwii agli seomimicati, dei Yea. Card. G/ssflre Baroak); Romvstabi-

limento tipoyrafieo A.ureli e'C. Riazx&'Borghew, JY.89, 1860. Un vol. in

8.' di pag. 115.

Di quest/opera abbiamo, cou ben meritate parole .di lode, dato ua ferve ragguaglib nella

Serie IV, vol. VII, pag. 359.

Discorso inedito del Yen. Card. Cesare Baronio, il quale dimostra : Quod
haeretid sint habiti qui obstinate iura Ecclesiae labefactant.

SECCHI (P.) ANGELO Intqrno alia vita e alle opere del P. Giambattista

Pianctani D. G. D. G. gia Professore nel Collegio Romano e Presidente del

Collegio Filosofico dell' Universita Romana ecc. ecc. Discorso del P. An-

gelo Secchi d. G. di G., letto airAccademia Tiberina il'di 19 Maggio 1862;

segnito da mi eleneo degli scritti del medesimo P. Piai>ciani e da un Inno-

del sig. Aw. Paolo Tarnassi. Roma, tip. iMlc Science matematiche e fin-

che, Via Lala n. 211 A. 1862. In 8. di rrag. 51.

Attesa la qnalita dogli stuJii e il lungo inolto ncllc i^eo teorichc i suoi contempo-
eonriTere col P. Giambattista Pianc'iani

,
ranei

,
e il distidgncre al primo raggio la

iiiuno meglio cbe il ch. P. A. Seccbi avrtb^- verilii di \ma teeria^ anche qtiando appena

be potato darcene mi giudizio autorovole e nata era vivamente oontrastata.

giusto, come quello chc viene espresso in A dimostrarc questi pregi del Pianciani

questo Discorso. Secoutlo lui il Pianciaui rennc il ch. P. Secchi con rapida analisi

non fu uno di qnoi genii cbe iliinno I'im- toccando dei precipui suoi lavori scientific),

pronta al loro secolo, ma si un sapieutc alcuni dei quali iurono al tulto uuovi ed ori-

cristiano, tutto intcso alia filosofia nel suo giuali, onde si vautaggiarono d'essai le scion -

piu elevato cd ampio concetto, in quanto /e fisiche. Ma nola the piu ampiameiite si vi-

essa tende a dar ragioue di. tutto I'univer- de applicata, in sode ricerche, la scienza eu-

so
5

il suo ingegno ,
atmehe scopritore di ciclepcdica del Pianciani nell'opera dellaro-

reri particolari era collegatore di reri iso- s mogonia natufale comparata col Genesi,

lati
;

la sintesi era la sua tendeuza, per cui stampata nelia Ciciltd Cattolica^ e cbe tra

cercava ognora di scoprire quegli astrusi poco uscira ristampata a parte. Segue po-

legami cbe connettono i tarii rami dcllo scia, dopo il bellissimo discorso del Secchi,

scibile umano, e di collegarc tra loro, lion un <liligente catalogo di tufcte le-scritture del

pure le yerita fisiche, ma e/iamlio con que- Piatioiani
-5

e chhidesi il libretto con nn car-

ste le metafisLche e le rivelate. Fu poi pre- me assai eonmendevole dall'avvocato Paolo

gio singolare del Pianciaui 1'auticipare di Taruassi.

TARNASSI PAOLO Alia Chiara e dolce memoria del P. Giambattisla Pian-

ciani de;la G. di G. Inno di Paolo Tarnassi. Roma , lip. delle Scienze ma-
femaliche c fisiche 1862. In 8.

QuestHnoo, per la dokerza degli affetti c re al valeute poeta cle*lo dettcV,
ed e beu de-

la gentile squisitezza dei pcosieri espressi gno dcH'illustre nomo, i cui meriti cclebra e

in versi pieni di soavita e di elegauza, fa ono- la cut mortc piange.

THEINER ;P.) AGOSTINO Godex diplomalicus dominii temp.oralis S. Sedis,

Recueil de Docuniens pour servir
fa
a 1' histoire du gouveruenient teraporel

des Etats du Saint Siege , extraits des Archives du Yatican par Augustin

The'mer, Pr^tre de 1'Oratoire, Prefet des Archives secretes du Yaticaa etc.

Rome, imprimerie du Vatican 186i. Tome Second, .4335 1486. Un wl.
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fn fol. di pagg. J, e 645. Tome Troisitme, 1389 1793. I'n vol. in fol..

dipagg. 633.

Di quest'opera importantis^qaa^ qfci fopr ^ I Jferaf dvjumo Tomo contiene il puro
aostri opportunissima, abbiamo gia discorso testo di 466 Document!, dal 4o89 al 4795,
ampiamente nel fare

Jp R^ista d4
P<
ci.ma _ nui

.-di^ilmUi
gssai iijegualmentc. Infatti

Tomo, esponendode lotscopo ,fla aitute>, it iffttlflLtftillfi, CTITO Jlfrrimi 422, appar-

pregi, ed aecennando i merit! del eh. Edi- tenfjono al primo dei quattro secoli abbrac-

iore nel condurne la compilaz-ione. Qui per.-^^ia^Jnjtjuest'epoca, e non giungono oltre il

tanto, congratalandoci col Theiner della ce -

pontificate di Sisto IV
;
mentre i tre secoli

lerita con cui ha recato a termiffe la sua seguenti, da Innocenzo VIII fino a Pio VI,

opera ,
ci bastera 1' indicare la contenenza sono spacciati coi 4<i ultimi Document!

,
i

dei due Tomi che annunziamo, somigliantis- quali sono come un saggio dei molti ed im-

simr nel loro tenore al prrmrf. portantissimi che a quest'eta si rifcriscono.

Al secondo Tomo va innanzi una breve

Prefazione fran'cese, in ctii 1'Editore ragiona

delle principal! fasi, corse dal Governo tem-

I tre Tomi portanto del CoJice diplomati-

co del Theiner illnstrano mirabilmente il

Domlnio te.mporalc dctla S. Sedc, princina!-

porale della S. Sede dal 1533 al 1795
;

e mente nei tre scculi XIII, XIV e XV: giaoclu-

nel principio si scusa di non aver qu! pub- dei 190i Document! che in tutto contengo-
blicato quel Discorso storico che avea pro- .no, J82'< a quest! trecent'anni appavtengo-
messo sopra 1'origine e progress! del Go- Le vaste lacune dei tempi anterior! e

verno temporale degli S,tati della Cbiesa
, posteriori potranno dare copiosa materia ad

atteso che la'gran copia delle materie avreb-

be soverchiati Iroppo i liniiti consucti 'di

Appendice, necessaria a compiere il

disegno del Godiee. Intat gran-
ana 'prefazione, 'c

{jli
e scmbrato percio mi- dissima lode si deve al eh. Kditore di avere

glior consiglio di fame 'tin Hbro .a parte, 'il priofo intrapreso una si grand' Opera e

-che non tardera B voder la luce. Vienfi tl'ayer tratto in.Juce clagli Afcluvi Valicani

quindi il te^to di Go9 Pocumenti che.ab-. taato tesoro dj Document!, preziosissimi ;
ai

irafciano il corso di oii anni, cioe i- Po.nti- quali speriamo che nou tardera ad aggiun-

ficati di Benedetto XII, C'.emente VI, Urbti-
ger'e,

socondo la promessa fattanc uella Pre-

no V, Gregotio XI e<l I'rbano VI : epoca fe- fazione del primo Tomo, gli Alt! relativi alia

condissima di avvenimenti e celcJ)re soprat- Sovranita della S. Sede sopra Parma c Pia-

tutto per le imprese del Cardinale Alborno?; cenza
, sopra'le

f Due SrciMe, la Corsica
,

-la

o*del Cactlliiaiie lAngiico nel
'

comporre le

tarbolftoze d' Italia e nel ricojHjuistare al-,

Fubbidienza della S. Sede le province della

Chiesa.

ej\-\enessiuo ecc. esau-

rendo in tal .gnisa lutto il v^?tissimoisoggettc>.

che sotto i! titolo di Dominio temporale della

S. Sede e contenuto.

TRAMBUSTi (PL)./Gil.'SEPPE. Della musica ecclesiastica il passato, il preseii-

te, il future. .Ragipnamento del M. R. P. Giuseppe Trambusti de'GG. R.R.

Ministri dpgV inferini, Esarainatore Sinodale della Dioccsi di Baguorea e

membro di varie Accademie. Roma, tip. di G. Gentili. Via Tor Sanguigna
n. ir.1862. Jn S.

8

di pay. 23.

TRISS1NO FRANCESCO Le opere di Virgilio letteratmente volgarizzate dal

nob. Conte Francesco Trissino di Vicenza, socio di varie accademie ecc.

In un solo volume. Verona coi tipi di Pier M&ria Zanchi 1862. A spesc

dctl'Autore.-Un vol. in H-diipag. 656.

VANBOM P. FRANCESCO^ Spiegazimii de' Vangeli di tutte le Doraemche

dell'anno, ^oU'aggrimta di allri Serraoui e .pan^irtci, del P^, Fi^aieesco

pi rtfamtoni Barnabita , gi^ Frevosto -parroc.o dl Sant' Aless^indro. Vol.. -II ,

i >fasc. 3,1, in SAdi.pag. 141 a pa,g. BOO. Milano , tfaografa e UbwrifcAni-

vewm.lc Dtila BQmarM-Pogliani.di Emenegildo'VpsozillZM.
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CONTEMPORANEA

Roma 30 _40osfo 1862.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Inclirizzo dell' Episcopate dell' Emilia al Santo Padre

2. Dichiarazione del P. Da Trento
; protesta dei Superior*! dell' Or-

dine de' Gappuccini 3. Prodotto della lotteria dei doni offerti al Santo

Padre 4. Carcerazione di Mons. Canzi edel Parroco di S.Procolo a Bo-

logna 5. La solennita del 15 Agosto a Roma 6. Rinforzi spediti al

presidio francese
;
mene de' Mazziniani

;
Ordine del yiorno del Generate

Moiitebello 7. Irruzioni de' piemontesi sul territorio Pontificio. Rap-
porto del Colonnello Allet sopra i fatti di Ceprano nel di iAgosto.

1. Tra i grandissimi beni che la Divina Provvidenza voile trarre da

quel nerabo di mail
,
ond' e scorivolla 1' Italia ed oppressa la Chiesa Ro-

iiiana
,
dee certamente riputarsi precipuo quel vincolo d' indissolubile

anione che apparve manifesto tra il Papa ,
i Vescovi ed i cleri ed anche

i semplici fedeli di tutto 1' orbe cattolico. I nemici della religione ben

mostrano di sentire tutta la rilevanza di tal risultato
, poiche tanto si tra-

Tagliano a snaturarne 1' indole ed attenuarne
,
con calunnie ed imposture

d' ogni maniera, il valore e Y autorita. Ma con cio non riescono che a

rcndere piu evidente la loro disfatta, la quale si aggrava semprc piu dalle

dichiarazioni o proteste dei Vescovi che non poterono convenire in Roma,

L' Episcopato Spagnuolo si esprime con una energia, che piena'mente ri-

sponde all'indole altamente cattolica di quel popolo; e puo avcrscnc un bel

saggio negli Indirizzi e nelle lettere stampate nei numeri 189 e 190 del-

YOsservatore Romano . Altrettanto dee dirsi dei Pastori deU'Allemagna c

della Francia
;
e di questi ultimi i nostri lettori avranno un argomento

maraviglioso in cio che riferiremo tra le cose di quell' irnpero. Ma prin-

cipalmente "vogliamo qui far merizione dei Vescovi italiani, i quali ,
ben-

che sentano gravi sul collo le catene delSa rivoluzione , pure non si ten-

gono paghi a palesare i loro sensi con lettere particolari ,
ma vogliono
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con atti solenni e collettivi associarsi al corpo episcopale che
, presente

in Roma alii 9 del Giugno passato ,
offeri al Santo Padre il celebrate In-

dirizzo. Cosi i Vescovi dell' Emilia lirmarono poc' anzi una bellissima epi-
stola latina, che volta in italiano si legge ndYOsservatoreRomano n. 182,
onde ricaviamo il trajto seguente.

Per lo che, Beatissimo Padre, noi eravamo di cuore e d' animo con-

giunti con Voi, e cogli stessi Venerabili nostri Fratelli, sia quando de-

cretaste gli onori ed il culto dei Santi ai ventisette Eroi della cristiana

religione, sia quando dalla suprcma cattedra dell' insegnamento divino fa-

cendo sentire la voce Apostolica, Voi laraentaste e condannaste , in quella
mirabile Vostra Allocuzione, gli errori e le scelleratezze di questa nostra

infelicissima eta
;
sia quando da Principe dei Pastori e da Padre di lutta

la Chiesa accoglieste benignamente^ secondo il vostro costume, le parole

piene di affetto, d'ossequio, e di pieta a Voi dirette dai Yescovi che vi

eircondavano. Ai quali preclarissimi noslri Fralelli noi rendiamo percio

ie massime grazie, per essersi ricordati di noi in un momento cosi solenne r

per avere cosi vivamente interpretati gl' intiini sensi dell' animo nostro
r

e per aver professate anche in nostro nome quelle cose, che da noi sa-

ranno sempre approyate ed accolte. E per vero, Bea.tissimo Padre, e

nostro debito 1'acquetarci alle vostre sentenze, ubbidire ai comandi
,
se-

guirele vostre vestigia : e nostro debito 1'approvare tutto cio che Voi

approvate, condannare cio che Voi condannate. Stretti da queslo palto

di legge divina, e di diseiplina santissima, non ci si opporra mai cosa

tanto ardua o spaventevole, che valga a traviarci dal dovere, o farci rin-

negare la fede, merce la quale coll'aiuto di Dio godremo sempre di esser

yostri per la vita e per la morte, e rlmanere con Voi nelle vostre tenta-

zioni. Ma e vivamente ci consoliamo dellc vostre grandissime virtu, e dei

henefizii resi al sacro c civile regime, e con tutti i voti vi auguriamo diu-

turnita di vita, sollccito trionfo di tutti gli ostacoli, e prosperita in ogni

eosa. Proseguite, Bealissimo Padre, proseguitc, come fate mirabilmente,

ad ampliare il nome cattolico
,
a difendere la giuslizia, a resisteee con

animo invitto ail'iniquita ed alia menzogna ;
e cosi fra tante tenebre e tan-

te tempeste, rifulga per mezzo vostro quell' unica e splendidissima stel-

la, che mostri il porto alia naufragante societa ccc. Firnmti i Luigi

Card. Arciv. di Ferrara j- Gaetano Card. Arciv. Vesc. d'Imola

-r Enrico Card. Arciv. Vesc. di Cesena i Gio. Benedetto Vesc. di

Faenza f Pietro Paolo Vesc. di Forli f Vincenzo Vesc. di Comac-

chio -j.
Pietro Vesc. di Bertinoro, e Vescovo Amministratore Aposto-

lico di Sarsina.

2. Una delle menzogne mandate attorno per far vilipendere 1' autorita^

AcNIndirizzo del 8 Giugno, si e quella della violenza 'morale, con cui se

ne dicono estorte le iirme; e gl'impostori, che inventarono tal calunnia,

e gli apostati della combriccola Torinese che presero a trombarla ai quat-

tro venti, per darle credito, non esitarono ad usare mezzi da
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piu vergognati ,
come apparisce dalla seguente protestazione , stanopata

mWOsservtitore Romano, , 188. L'infrascritto,a\
Tendo sapatopernoUzia

eomunicatagli da ionte sicura,-essersi in qualche luogodiffusa e radicata

la YOCC che egU, favellando delllndirizzo che'i Yescovi adunatiinRoma

presentarono al Santo Padre, siasi espresso :. awrlo essi firmato per for-

za, ed essere vgli stesso 'testimonio di que$ta sottoscrizione forzata; di-

chiara, nella maniera piu aperla e solenne, die non mai gli uscirono dalle

labbra somiglianti parole; e di cio anzi e talmente convinto, cbe non si

perita di autorizzare ehiunque a rendere di pubblica ragione la presente

dicbiarazione. In fede di che ecc. Firmato : F. Luigi Da Trento, Cappuc-

cino, Predicate re Apostolico.

E qui ci cade ottimamente in coneio di riferire le forti parole, con cui

i Superiori General! deH'Ordine de'Gappuccini levarono la voce a rirauo-

vere da esso Tonta, che.i propalatori delle liste jdi preti scismatici, pub-
blicate in Torino, gli aveario intlitto, facendo inqueste campeggiare molte

iirrae di religiosi Cappuccini. Orecco cio che quelli mandarono stampare
a proposito di tal nefandezza, nel Giornale di Roma del 12 Agosto. A

mitigare in gran parte il loro dispiacere ha certamente influitol'averyisto,

che molti hanno apertamcnte smentito 1' impudente calunniatore
,
e che

molti altri lo farebbero, se taluni di essi non fossero morti quando bu-

giardainente veni-vano notati
;
e taluui allri nou si trovassero in paesi

c^si largamente liberi, che sarebbero posti al pericolo della vita dove

reclarnassero
;
e che fra i notati yi ha im buon numero di Laici, i quali,

ingannati sul yero intendimento dell' indirizzo, sono stati sedotti sotto il

pretesto che per tal mezzo si sarebbe cessata la persecuzione della Cbiesa

che essi deplorano. Per il che, se si facciano le detrazioni dovute, pren-

clcndo a calcolo quelli che hanno smentito, quelli che non sraentiscono

perche sono. morti, gli altri che non lo fanno perche temono di morire,

ed i Laici ingannati, pochi assai ne rimangono che nel sottoscrivere siano

stati mossi da fini antireligiosi ecc.

.Nondimeno pero, siccome un solo che YC ne sia fra essi
,
e bastante

ad arrccare rammarico al Corpo a cui apparliene, cosi i Superiori suddet-

ti, mossi dal sentimento del loro dovere e dalle molteplici e frequent!

istanze, che da ogni provincia dell'Ordine peryengono alle loro mani, in

nome proprio, e di pressoche undid mila individui che compongono 1'Or-

dine stesso, protestano altarnente che respingono da se e da tutto il loro

Ordine Todiosa solidarieta di n atto cosi indegao; che essi riguardano
come trayiati e perduti coloro che 1' hanno compito, e potendolo disdire

non lo fanno. Protestano che essi e tulto i! loro Ordine anziche cercare

d' indurre il Sommo Pontefice a transigere con una rivoluzione,- il cui

Yero scopo tende alia distruzione della Chiesa, ammirano Teroica costanza

del Vicario di Gesii Cristo, il quale assistito specialmente da Dio non

Yiene ingannato dalle astuzie ne intimidito dalle mioacce; che essi e tulto

il loro Ordine pregano e pregheranno caldamente il Nostro Signor Gesu
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Cristo, la sua SSiiia Madre Maria Vergiue Immacolata, ed il Seraiico

Padre S. Francesco, per il trionfo della Cattolica Chicsa
,
del Pontificalo

Romano, e per il compimento dei desiderii del Santo Padre.

I falsarii che furono capaci di tali iniquita certamente poco si cure-

ranno d' esserc cosi svergognati ;
e contimiano di fatto a pollare alta la

testa, benche da-eentinaia di lettere, pubblicate ueWArmenia, nella Vcra

Buona Novella, nello Sten'dardo Cattblico, riel Subalpino, nella Patria,
nel Difensore entfFOsservatore Romano, sia stata messa in paleselaloro
mala fede. Quando il pervertimento ha valicato certi limiti, si dimentica

persino quel che sia I'onesta
;
onde si spiega come, per istrappar ai timi-

di certe tirme vere, siansi adoperati que'mezzi truculenti, che sono denun-

ciati in ana lettera stampata nelYOsservatore Romano, n. 190, dove pure
si ha una prova irrefragabile che, mm ottenuto 1' intento di carpire le

firme yolute
, queste vennero sfacciatamente falsificate. E di questo ba-

sti
;
che oggimai neppure i nemici della Santa Sede fanno piu verim

conto dell' aderenza di que'prezzolati banditori di scisma e d'apostasia.

3. La Comraissione per la Lotteria de' doni offerti dalla pieta dei fedeli

al Santo Padre, ebbe nel di 7 Agostoudienza da Sua Santita, cui pre-
sento altri scudi nove mila;'fa quale somma, unita alle precedent!, di cui

abbiamo detto altre volte, raggiunge per ora la cifra di scudi trentamila

ottenuti dallo spaccio dei biglietti di questa seconda Lotteria. -Egli e age-
vole a intendere come, avuto psguardo alie ingenti spese, cui soggiace
Ferario pontificio, inentre per aftra parte 1'usurpazione di quasi tutte le

piufiorenti province dello Stato ha disseccato le fonti delle rendite, eo-

desti frutti della devozione cattolica siano ben lontani dall'adeguare i bi-

sogni. Ma chi legga nei numeri 72 e 180 dell' Osserralore Romano la

descrizione dei preziosi oggetti d'arte ed ornati muliebn e gioielli d'ogni

ragione, onde si spogliarono gli oblatori per la Lotteria, avra pure di ehe

allietarsi grandemente all'aspetto di si belle prove di sentiment! che

rammentano al tutto il fervore dei tempi apostolici.

4. L'egregio Mons-. Canzi, Vicario Capitolare di Bologna e D. Antonio

Mazzoni, Parroco di S. Procolo, aveano, per istanza de' loro diiensori,

interposto un appello in Cassazione r contro la sentenza che li avea colpiti

d' enorme pena per aver fatto delle Istruzioni della Sacra Penitenzieria

Romana quel conto che uno stretto doveve di coscienza da essi esigeva.

Furono valorosamente sostenute le loro iagioni innanzi alia Corte di Cas-

sazione', sostenendo le parti di Mons. Canzi lo stesso Vice Presideute

della Camera dei Deputati r Avvocato Tecchio. Ma tutto fu indarno, e la

condanna fu'mantenuta. 11 peggio si e che a mezzo il giorno 5 di Agosto,

con indignazione grandissima di tutti gli onesti cittadini di Bologna,

Mons. Canzi fu nuovamente tratto in carcere. Senza avergli, dice YEco,

preventivaraente intimato di costituirsi; e senza alcun riguardo alia soa

rispettabile dignita, lo si mando arrestare, peggio che s' ei fosse il piu

iniquo malfattore
,
dai carabiriieri

,
di pierio mezzogiorno ,

nella sua re-
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sidenza al Palazzo Arcivescovile. Ora si dice che il venerando Prelate,

malgrado della sua grave eta c deH'affranta sua salute, debba esseretras-

ferito nell'orrenda carcere d'lvrea, a rimauervi sepollo dueanni, villiraa

dell'odio cbe si professa alia giurisdizione ecclesiastica. Pocbi giorni

appresso, cioe alii 16 Agosto, mezz'ora dopo mezzodi fu rinnovata la

stessa scena contro D. Antonio Mazzoni, Parroco di S. Procolo, che avea

in quel punlo terminate le funzioni sacre. I birri si presentarono alia Sa-

greslia, c gl' intimarono 1' arresto. Un' ora dopo 1'amatissimo Parroco fu

yeduto da' suoi parrocchiani, circondato da un drappello di carabinieri in

divisa e in armi, condotto a piedi, come un masnadiero, alle prigioni di

San Lodovico, d' onde ancor esso verra tratto a qualche rimoto e duro

carcere, per iscontarvi la colpa d'aver csercitato i santi suoi minister! sa-

cerdotali, secondo il prcscritto dalle inviolabili leggi della Chiesa.

5. I giornali della rivoluzione aveano preconizzato in tutte le forme

una padflea ma energies dimostrazione, con cui il popolo Romano dovea

inevitabilmente dar 1' ultimo colpo alia sovranita temporale del Papa,
-acclamando per suo Re il Re di Piemontc in Campidoglio. Qui per verita

si staya tranquilli ;
ma dove si tramava la faccenda mostravasi gran si-

curezza del risultato, c si annunziava che fuor di dubbio la cosa sarebbe

effettuata o nel di 11 o al piii tardi nel di 15 di Agosto. Non si erano

trascurati i mezzi opportuni ad appiccare 1'incendio; ma non essendovi,

almeno in copia bastante, la materia atta a divampare, non riuscirono a

nulla. Da Firenze
,
da Geneva e sin da Torino si mandarono caporali ,

gridatori, arrolatori e sicarii, e si spiccarono alcuni audaci Garibaldini

a ven-ir riscuotere il denaro
,

di cui certi fuorusciti erano, di buono o

mal grado, costretti a giovare 1'impresa. Ma cbe? Furono bolle di sapo-
ne. Parecchi degli emissarii caddero come tordi nelle reti della polizia;

altri si mangiarono la paga e salvarono la pancia pei ficbi
; altri, visto

che non approdava a nulla, si fecero maestri di prudenza e si esortarono

a vicenda, giacche coi Romani non occorreva tanto, a star cheti, conse-

rena dignita e con paziente rassegnazione, aspettando nuovi ordini
;
e

per meglio colorire la cosa, mandarono attorno sopra cio certi loro pro-

clami, a nome del femoso benche invisibile Comitato.

I sommoyitori pertanto rimasero col danno delle spese e con la beffa

dovuta alia risibile loro impotenza. Per contro il S. Padre fu molto ac-

clamato
,
con istraordinario entusiasmo, quando recossi com'e consueto

d'ogni anno, a S. Maria Maggiore. La splendida luminaria di tutta la cilia,

si nella sera della vigilia, si in quella della solennita stessa in onore del

la B. Yergine, trasse per le vie un popolo folio, lieto ed esultanle, senza

un minimo indizio di agilazione, senza ombra di disordine. Ancheil pre-

sidio francese fesleggio, con maravigliosa luminaria e con musiche in

piazza Colonna, 1' onomastico del suo Imperatore ;
ed i pochi frementi,

che a Firenze avean giurato di venir qui ad abbaiare : fuori i francesi,

stettero ancor essi a bocca aperta ,,
ammirando la yaghissima e slupenda
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prospettiva di variopinti lumi, ond'era tutta sfolgoreggiante la facciata del

Casino e quella dell' Arabasciata francese. Un'altra volta bisognera che
i Giudei della Nazione e faWOpinione vadano

piii cauti nel profetarecio
che essi hanno apparecchiato, se non vogliono patire tali vergogne e tal

danno. Qui le ciarpe del Ghetto si stimano per quel che valgono.
6. Pochi giorni innanzi, cioe alii 9 Agosto, era entrato. in Roma spe-.

dito dalla Francia, I'S^.' di linea; jl quale, anziche ad accrescere il pre-

sidio, puo dirsi che yenne a mantenerlo quale stava, poiche il numero
dei 1400 nuovi soldati cosi sopraggiunti adeguava appena i molti o ma-
lati o congedati degli altri corpi. Ad ogni niodo 1'apparizionc dell'85.' in

Roma gitto lo scompiglio fra i Gomitati Mazziniani di Firenze e di Geno-

va, i quali ebbero cosi una prova di fatto, che il Governo francese era

disposto a far rispettare 1'onore della sua bandiera, ne voleasi rimuovere
da'suoi propositi, per quantunque si arrocassero i settarii del Garibaldr

in mandare ululati al vento, con minaccedi rinnovare i Vespri Sicilians.

Difatto appena v'ebbe popolosa citta d'ltalia, soggetta al Governo di To-

rino, dove con alquanti scudi non si arrolasse unacompagnia di compar-
se, destinate a far coro co'Mazziniani che intonavano : Roma o morte ; vi-

va Garibaldi; via i francesi da Roma, e simiglianti cose; appunto come
s'essi avessero la virtu di quelle certe trombe, al cui suono crollarono le

mura e le torri di Gerico. II Governo francese li lascio abbaiare come
botoli fastidiosi

;
il popolo di Roma si annoio ma non s* impauri delle

bombe e dei petardi che si facevano gettar per le vie, nel buio della not-

te, da certi mascalzoncelli che pigliavano gusto a udire un hello scoppio
e aver per giunta la paga d' un paolo ;

e niuno smarri o tradi il suo do-

vere, neppure quando due onesti sacerdoti, ritracndosi airimbrunire nelle

case loro, ebbero a tradimento una ferita leggera di pugnale per manodi

fana'tici sicarii. Sicche in verita puo dirsi che sola Roma, ilcentro cioe in

cui s'appuntano tutte le mire e le scelleraggini settarie, 'sola Roma in tutta

Italia si gode dfi questo mese una profonda pace. Di che vogliamo qui

recare in prova una testimonianza non sospetta nella seguente corrispon-

denza scritta da Roma al Temps, che per certo avrebbe preferito. nemico

giurato qual egli e di Roma e del Governo Pontificio, di avere notizie di

contraria natura. Or eccoquello chegli si facea sapere da Roma. II clero-

non e molto commosso. -In questa Roma, sempre calma e monotona, non

si accoglie facilmente 1' idea di qualche cosa di straordinario. Se veniste

qui, vi maravigliereste, dopo tutto quanto v'indicai dello stato degli ani-

mi, vedendo la citta procedere il piu tranquillamente del mondo : i caffe

pacifici, i soldati francesi indifferenti, i preti impassibili, la polizia imper-

turbabile. Roma non parla, bisbiglia: non si assembra
,
erra in piccoli

gruppi misteriosi. Le candide anime cattoliche che qui arrivano, i toristi

ingenui, ci dicono : Ma e uno scherzo ! Non v'ha maggior agitazione in

Roma che a Poitiers! Ho veduto il Papa, egli sorrise. Vidi i gendarmi,

rispettatissimi. Non un gatto nelle vie dopo mezzanotte. Nulla, nulla.
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Vi e in Roma un gruppo di corrispondenti ciarloni, che fanno prendere

dall'Europa piccoli foglietti di carta tricolore, grandi un palrao, per ay-

venimenti
;
e tutto sta in cio. Tale e lo stato interno di Romaj$, ,

Non e dunque a stupire se gli emissarii Mazzioiani, penetrati in Roma
sotto 1'egida di passaporti inglesi , fossero scorati e si tenessero quatti

con niuna speranza di riuscire allo intento del loro mestiere. Del resto,

a levar loro il ruzzolo dal'capo ,
dee pure aver contrifouito. H sapersi co-

me il Comandante del presidio francese avesse ordine di trattar costoro

secondo loro merito, se mai si fossero provati a far chiasso. II Debats

dcll'8 Agoslo pubblico una serie di provvedimenti dati percio, sia a tu-

tela della Capi tale del mondo cattolico, sia a difesa delle province, facen-

do sapere che in queste erano distribute le truppe pontificie, pronte a far

senza complimcnli il loro dovere. Lo stesso Generale Montebello avea

fatto leggere alle milizie franccsi un Ordine del giorno ,
che la Patrie pa-

rigina ,
come per avviso a cui toccava nelle prcsenti congiunture, po-

c' anzi riferi nei termini segucnti. Soldati. Chiamato all' onore di co-

raandarc roccupazione di Roma io fo assegnamento sullo zelo e la devo-

zione di tutti per aiutarmi a compiere 1' alta missione die mi fu affidata.

Assicurare /' autorita del Sommo Pontcficc e il rispetto dovuto alia sua

persona, mantenere I'ordine e la pace pubblica, questa e laparte che voi

avctc si ben compiuta fin qui, e che seguirete a compiere. Estranei alle

passioci politiche, voi sosterrcte colla yostra disciplina e colla vostra fer-

mezza la nobile riputazionc dell'esercito francese, che voi rappresentate

a Roma e son convinto che giustificherete la tiducia che ha in voi 1'Im-

peratore. Dovunque e scmpre noi farcmo il nostro dovere. Contate sul

r,iio zelo e fate valere i vostri servizii. Roma 21 giugno, 1862.

Vedula la mala parata, YOpinione di Torino usufruttuo tal necessita di

prudenza conlro il partito d'azione, che non le paga il grasso stipendio

come faceva il Barone Ricasoli
;
c nel n. 225 tolse a dimostrare quanto

fosse improvvido e funesto 1'agitarsi de' Mazziniani. Ecco le sue parole.

Tutto cio che puo far supporre all' estcro che T Italia non e tranquilla,

che e minacciata di gravi disordini e che 1' autorita della legge non e ri-

spcttata, ricsce ad uno scopo contrario a quello che si vuol raggiugnere.

L' agitazione legale puo tornarefficace quando avesse un carattere alta-

mente nazionale e servisse solo ad appoggiar 1' attivita diplomatics del

ministero. My V agitazione pubbliea, prodotta finora per Roma, e artifi-

ciale ; ha un carattere essenzialmente parteggiano. Quando succede uiia

dimostrazione
,

si dice tosta essere il partito d' azione che la provoca.

Ora chi mai e tanto soro ed inesperto da credere, che i'intervento del

partito d'azione possa giovare allo scioglimento della quistione romana?

Ghi potrebbe sperare che la Francia voglia cedere alle sue manifeslazio-

ni? E poco apprcsso pronunziava magistral mente. Roma non puo
esser la raeta d'un partito : essa ela meta della nazione. Roma non epel

partito d'azione che un passo nella grande rivoluzione che deve spandersi
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come torrente irresislibile sutl' Europa ; essa e inyece per!' Italia il sim-

bolo della finale costituzione nazionale
,

e la condizione dcll'assctto ter-

minativo , dello stato. II partito/d'azione, facendo della quistione di Roma
una questione riyoluzionaria

,
non ha compreso che ne rencteva impossi-

bilc la soluzione. Che sarebbe 3tato dell- -Italia
,:

se la q-uestione italiana

fosse slaia abbandonata alle clucubrazioni
,

ai disegai ed ai fecntativi del

signer Maz.zini<qual capo politicoy e' del 'generate Garibaldi qual eapo

.

4

nty;:'Egli e ehiaro che -ofa'''0jft'mVm0biasmm- I'agilaztane di piazza,
solo perche inefficace e dannosa; se tornasse a cowtxv, la loderehbe,
come Iev6 a ;cielo il iMrocinio delle Roraagne, delle Marche e deH'Um-

hria;?e ioiboccherebbe la troinba per incoraggiape i ristaiiTatori'deirordine

morale a rinnovare I' assassihio di CasteUidardo. E*questo aecadrebbe

eertamente, se Dio con mi'rabile provridenza non i'impedisse, facendo

intimare da Parigi certi Veto cbe, essendo sorretti da 300 -raila baioaette,

esigono rispetto ed obbedienza. Pur di tanto in tanto i PiemoHtesi vo-

gliono pigliarsi il gusto di irrompere sul territorio fin qwi lasciato alia

Santa Sede: e Kottimo periodico la GoVwspondance de Rome, nei num.

209 e 210 del 16 e del 23 Agosto, registro accurataiuente non meno di

f^O Tio-lazioni del confine assegnato dalla protezione francese, \iolazioni

avvenute in oata della bandiera imperiale e dei diritti soprani della

Santa Sede. Due di queste accadde^ro H i Agosto presfeo a Ceprano; e

siccorae il fiapporto sopra cio indirizzato dal voloroso Allet, Tenente

Colonnello dei Zuavi Pontitieii, al Pro Mmistro d;elle Armi, contienc im-

portanti notizie sopra le condizioni in cui vcrsano le vicrne province sotto

il giogo rivoluzkmano, e sopra i procediraenti de' piemontesi, dobbiamo

qui riferirlo per intero, come segue.

Monsignore. Appena giunto a Ceprano, ho cercato di ben conoscere

10 stato di cio che suol chiamarsi la reazionv. Era uno dei pericoli della

mia situazione, poiche da questo potevano nascere fra qualcuno dei miei

soldati delle simpatie che io non voleva subire. Dietro ragguagli esatti

intorno al territorio napolitano ,
una sola banda ar.mata e permanente

esiste in quelle parti. E composta di 120 uomini sotto gli ordini dello

spagnuolo Tristany, che tiene il su6 quartier generale in un gran bosco

situato a quattro miglia sulle montagne, all' o-vest di Ceprano. Altre pic-

cole bande dai 10 ai 20 uomini si aggirano, per quel che mi e stato del-

ta, dal lato di Pastena lungo lo stradale di Fondi. Sul territorio pontiftcio

nony'era un sol uomo armato : le nostre numerose pattuglie non ne

iricontrarono alcuno nellie loro perlu&trazioni. A Ceprano e nei dintorni

?i ha circa un 200 aapolitani, i quali, proscritti dai villaggi Ticini o fug-

gitr dalla coscrizione ,
si son rifugiati nello Stato del Papa. Sono tutti pae-

sani disarrnati, e che guadagnano da vivere lavorando per le campagne.
Dire che questa gente guardi con indifferenza gli oppressor! stranieri che

11 hanno scacciati dalla loro patria, sarebbe contrario alia verita; ma ho po-
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tuto convincermi che tutta la loro politica si limita a desiderii ed a spe-
ranze. Questo sentimento, che d'altronde si estende molto al di la dell'I-

soletta, non e una ragione sufficiente , perche si possano prendere delle

misure contro sventurati che non chiedono se non un asilo, e non ne tur-

bano la pace. Questi uomini vivono in un timore perpetuo : essi sanno che

i piemontesi spingono delle vere razzie fino a due o tre miglia dalle fron-

tiere, ed ogni rifugiato che sia sorpreso ,
e fucilalo. Cosi, appena i loro

nemici escono dagli accantonamenti
,

si veggono abbandonare i loro la-

vori e correre verso la citta, ove mantengono una agitazione, un timore,

una pieta ben naturale.

In sostanza che cosa e la reazione nei dinlorni di Ceprano? Sul

territorio Pontificio centocinquanta o dugento rifugiati inermi, viventi

inermi sui campi, come le allodole vicine all' avvoltoio. Sul limitrofo ter-

ritorio napolitano dugento o 250 uomini armati, lacui esistenza non puo

spiegarsi se non che per la simpatia delle popolazioni, e pel poco vigore
delle truppe piemontesi. Questo stato di cose deve presso a poco trovarsi

ad cguali proporzioni in tutte le grandi citta poco discoste dalle frontie-

re. Le stesse cause producono gli stessi efietti. Ad Albano
,

a Frascati
,

a Velletri vi sono piu sedicenti reazionarii napolilani, che non a Ceprano
e su tutta la frontiera. Come infatti puo ammettersi la persistenza d' al-

cuni uomini male armati contro due mila uomini almeno di truppe un

poco passabili ? Si e. detto che queste bande trovavano asilo
.
nel territo-

rio pontificio ;
ma e notorio, ed io stesso 1'ho veduto co' miei proprii oc-

hi, che su tutta la frontiera giammai i piemontesi hanno esitato di sor-

passarla a trc
, quattro e cinque miglia, quando il farlo serviva ai loro

progetti. 11 caso mi ha reso testimonio della maniera strana con cui pro-
cedono i capi piemontesi.

II 4 agosto alle quattro e mezzo del mattino io fui svegliato dal

rimbombo del cannone. Da Ceprano yedeyansi tre o quattrocento uomini

scaglionati come cacciatori in azione, i quali circuivano tutta la monta-

gna al dissopra e a destra di Falvaterra. Essi non avevano lasciata libera

che una sola uscita verso il territorio pontificio nella direzione di Castro.

In mezzo di questo cerchio marciava lentamente una batteria d'obici da

montagne, protetta da un pelotone di quaranta a cinquanla file. Ad ogni

tre o quattrocento passi la batteria faceva fuoco e noi vedevamo scop-

piare gli obici a dritta e a sinistra verso i boschi e la cima degli arbusti,

senza che un sol colpo di fucile indicasse la presenza di un nemico qua-

lunque. Essi marciarono in tal guisa fino a 7 ore del matlino, rinserrando

il loro cerchio nella direzione di Castro, lanciando sempre i loro proiettili,

ome il cacciatore getta pietre nelle boscaglie per snidare il lepre. Verso

otto ore, dopo aver varcato la frontiera, passatoil fiume Sacco, ed avan-

zato per tre miglia sul territorio pontificio, rientrarono ad Isoletta. Circa

<jento dieci colpi di obice furono lanciati nello spazio di tre ore. Ho sa-

puto piu tardi che alcuni reazionarii, in numero di sei
,

al dire di quei
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campagnoli, avevano tratto dei colpi di fucile
,
con averne un ferito in-

lanto che i piemontesi ne avevanp avuti Ire. II grosso della banda di

Tristany non aveva abbandonato il bosco
,
dove i nemici non s'erano ar-

diti di penetrare : ma una simile pioggia di obici aveva gettato il terrore

in tutto il paese. I contadini, gli operai della strada di ferro, tutti si erano

rifugiati in Ceprano. Nello stesso giorno alia stess'ora conflitti consimili
,

senza diverso risultato, ayevano luogo nei dintorni di Yallecorsa e di

Casamari, sopra una linea di quindici a 20 miglia di frontiera. Giudichi

Vostra Eccellenza, quale terrore spargessenei dintorni una simile caccia.

Ora vengo agli avyenimenti della -sera. I piemontesi erano rientrati a

Isoletta ;
ma Ceprano era pieno d' agitazione. Correva voce che la guar-

nigione di Rocca d'Arce si riunisse a quella dell'Isoletta e di Pastena per

attaccare la citta. Era avvertito che un cannone era appostato sulla fer-

rovia. lo era inquieto per il convoglio che , partendo da Frosinone ,
do-

veva condurre il colonnello Blumenstihl. Fin dal 1860 io conosceya i

piemontesi ,
e cio che io vedeva in quel momento mi provava che non

erano punto cambiati. Nel giorno stesso del mio arrivo le due trombe
,

Yiolini e Fosca, erano sortiti dalla citta ed ayeyano passata la frontiera

senza avvedersene. Tutto un posto piemontese, senza intimo preventiyo,

aveva fatto fuoco due volte, contro questi disarmati
;
e per buona ventura

le palle non avevano loro fatto se non una lieve scalfittura. La mattina
,

nella spedizione contro i reazionarii, i piemontesi avevano trasportati

quattro paesani, catturatia Falvaterra sul territorio pontificio ;
io li ayeva

veduti co' miei occhi passar la frontiera
,
e varcare la sponda del Sacco.

Jl timore di servire alia politica del nemico
,

nel parere di agire simulta-

neamente coi reazionarii
,
mi aveva soltanto impedito di respiugere una

tale violaziope. Ma in quel momento il fuoco dei piemontesi. aveva ces-

sajo ;
il mio dovere mi ordinava d' agire nella previsione d' un pericolo

che mi si annunciava. Io presi misure difensive nella citta, e feci sortire

due corapagnie comandate dal capitano Chappedelaine e dal sottotenente

La Pene per proteggere la stazione
,
e 1' arrivo del convoglio. Resi gia

conto a Yostra Eccellenza Reverendissima di questo fatto. Nel momento

in cui due compagnie piemontesi (volteggiatori e granatieri del 59 di li-

nea) cercavano, ad ottocento metri al disotto della stazione, un guado nel

Sacco per circuire la nostra posizione, diciasette Zuavi, comandati dal

sottotenente Mousty della compagnia Chappedelaine, fecero sopra di esse

un fuoco si ben diretto, che, malgrado le grida dei loro capi, si ritirarono

nel piu gran disordine fino a un miglio al di la. In seguito di certe rela-

zioni, i piemontesi avrebbero avuti parecchi morti
,

e feriti. Non posso

precisare la cifra che secondo relazioni, che sembrano pure esagerate ,

sarebbe giunta fino a 5 morti e 25 feriti. Cio che e certo ,
un morto fu

abbandonato sul terreno nella precipitata loro fuga. Per noi la Provvi-

4enza ci servi di scudo contro le palle ; neppur un Zuavo rimase ferito.
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YostraJEccellenza ayreb'be amniirato laciilhia e Tenergia di euf i

Zuayi e le trup'pe di' lined hanno' fatto iflostraVTHitti hanno aspettato 1'or^

dine di marciare senza un
gri^o',

settza eccitfrzioire
1

;' e atlDfdW'quest' or-

dine e stato dato, si
?

sbn essi mo'ssi c6ll' andatiira di 'prbyettT soldaii cui

nulla arresterebbe' nel compiiriento del loro doye're.' TVe cbm'pagnie son

rimaste per Jo spazio di "due 'ore, Farme al'braccio,' in fafccia fe alla'portia-

ta de' cannoni d'Isoletta.' Finalmeiite
, ircontegno

;

tie'Ile truppe^e 'sl$to

ammirabile ,
n6i sjamo rimasti un miglio di qua

:

della riostra front! era
: r

senza averci ad occupaTe de' reazlonaril che non abbiamo neppur vedutb:

ipiemontesi sono renuti cssi stessi'a cercare e a'rieevere la loro piini-

zione in pienb territbrio pontificio. It 5 agosto un cappf battaglione e due

compagnie della gnarnigione francese di Velletri vennero a riprcndere

posizione a Ceprano ,
e noi riceYerrimo da V. E. 1' ordine di ritornare a

Marino. Fu con rammarico ch' io in' alldntanai daquesta cittaja cui po-

polazione ci ayea dimostrato Una simpatia ,
la quale proya che piu's"aY-

vicina il nemico, piu yiyamente si manifestano i sentimenti di fedelta dei

sudditi del Santo Padre.

II resultalo della nostra bi'cve spedizione puo riassumersi cosi : sen-

za perdere un solo uomo
,
col contegno energico c dcciso delle tru'ppe r

abbiamo dimostrato agli abitanti del paese la ferma intenzione di diten-

derli, opponendo la Forza alia forza. I soldati del Papa non son tutti sot-

terra a Castelfidardo, e se si pub schiacciarli col numcro
,
e pero d' oopo

ulraeno prender le sue misure prima di farsi dinanzi ad essi. Ho 1' onore

di essere deirEccellenza Vostra ALLET .

Or qui e giusto che riferiamo altresi la seguente notizia dell' Osserva-

lore Romano, a Da notizie pervenuteci abbiamo saputo, che, al primo an-

nuncio di un'aggressionc sul conline, gli 809 uomini del battaglione cac-

ciatori comandati dal maggiore Azzanesi erano giunti in un baleno da

Ferentino a Frosinone, percorrendo quasi al passo di corsa la distanza

che divide qucste due citta. Egualmente uno squadfone di Dragoni e

una batteria rigata giunsero a Frosinone. La rapidita colla quale s' av-

Tanzavano, e il;dispiacere che esternarono quando ricevettero Fordine di

fermarsi, mostrano da che spirito fossero animati, e provano sempre piu

Tesattezza dei fogli piemontesi, che yidero rientrare a Roma dei carri pie-

ni di morti e di feriti.
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REGNO DELLE Dtr, SICILIE 1. .Congeltare sopra I'indole del contrasto frail

Garibaldi ed il Govqrno di Torino 2. Le pratiche di eonciUazlone re-
ictte dai Garibaldi 3. Dichiara/ioni e miuacce de' giornalisti Siciliani

;

indirizzo al Re 4. Marcia di Garibaldi; suo discorso a Rocca Palomba;
lettera ai Calabrosi S.Znffa pressoBivona; il Garibaldi va a Caltanisset-

ta, cd a Castrogiovanni ; suoi discorsi; indirizzo al pop6lo franceseed un-

ghero 6. M'osse delle truppe regie per chiudere i pass! verso Messina ;

il Garibaldi occiipa Catania 1 Tutla'la Sicilta e pdsta in istato d'assedio ;

bando del generate Cugia 8. H Gialdini si&cede aft Cugia ; blocco ma-
rittimo; spedizione dl truppe contro i ribelli 9i Bimostrazioni inNapo-
11; agitazhme e bande garibaldesche nelle province 10. Sbareo del

; lo stato dUssodio vfene esteso a tutto il Regno.

1. Nelle tre settifliane, che trascorsero dairultinm voltache discorrera-

mo de' politici rivolgimenti della Siciliii, le cose piibbliche di cola caDgia-
rono takiente indirizzo, che oggimai:sembra a raoUi doversi coochiudere
in tragedia quella die, per buona-pezza, ebbe almeno 1'apparenzad'una
<comraedia. Ma solo Iddio finpra sa -a <Janno di chi debba finire questo
trarabusto infernale; se in oppressione della pi 11 giusta delle cause, o in

^astigo di cbi oggimai ha colma la misura delle scelleratezze. Per altro,

primfadifsifn^iare il filo della :arrazione dei latti recenti
,
non sara in-

oppj(>r.tuTM> il rifarci alquanto indretro a risguardarne le origini ,
dalle

quali'si potra forse aver lume a dirittamente gindicare, nel contrasto delle

5variatiss4me conghietture ed opinioni sopra avvenimenti cosi rilevanti.

Appena il Rattazzi fu insediato al Ministero in Torino
,
fu'bandita la

risoluzione di spiugere innanzi la qu&stiwte romana con niezzi niorali
,

ossia con Tagitazione politiea. II Garibaldi usci.dalla Caprera; fu a gran-
de onore accolto nella Capitale, fe&teggiato, tenuto a convito dai Principi

reali
, posto al fianco del Principe ereditario come Vice-presidente della

Societa pel tiro al bersaglio; quindi ebte facolta di visitare ad una ad

una le citta lombarde ,
ridestandovi il fuoco e la smania per la conquista

di Roma. Fu lasciato fare, aiutato, corteggiato dai Prefetti , provveduto
>di denaro, accompagnato da uno stato. maggiore di Uffizia-li

,
acclamato

dai settarii d' ogni fazione. Inianto a Genova fu costituito .un vero Go-

yerno democratico, che ebbe il suo Parlamenlo
,

i suoi Ministri ,
il suo

erario, e attese subito a formare u.n esercito
,

il quale, quando un cenno

da Parigi cagioao i fatti di Saraieo e Trescorre ,
era gia munito perfmo

-di carri per le ambitlanze .

Fin qui e evidente che il Governo e Garibaldi aodavano d' accordo.

Sventata la. spedizione contro il Tirolo
,

il Garibaldi se ne adonto e mi-

nacciava grossi guai. Quand'ecco una sua lettera al Parlamento dichiaro

che quella .era tutta una fantasmagoria ,
e che la spedizioae divisata era

.=una favola.- Questo fu il risultato di colloquii aruti con ufficiali d' ordi-

nanza del Re, e-di pratiche adoperate da-mediatori tra lui e il Rattazzi.

Tuttavia la verita fu palese in Parlamento. Quivi il Rattazzi sulle prime
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neg& ogni sua complicita col Garibaldi
; ma, incalzato dal Crispi, dovette

confessare che una spedizione si preparava ,
e che egli ayea promesso

di aiutarla con un milione di franchi. Fu giudicala ridicola ed assurda la

spiegazione, che i Garibaldini, accolti sulle frontiere del Tirolo, Vi stes-

sero solo per dilettarsi iieH'esercizio delle armi
,
o vi si apparecchiassero

ad una spedizione oltre mare, come asseriva il Crispi ;
e si capi bene cbe,

mentre si preparava un colpo ardito contro il Tirolo, si allestiva altresi

una diversione
,
come dicono

,
da un'altra parte , per esempio in Scrvia.

Or qui comincia la seconda fase di questo negozio.

Stando ad una grave corrispondenza, pubblicata dalla Patria di Fi-

renzc, nel n.' 23
,

fu pattovito allora, per rabbonire il Garibaldi, e forse

anche per rimuoycre dall'Italia i suoi partigiani, le cui impazienze riusci-

vano dannose, che il Ratlazzi darebbe il promesso milione, chiuderebbe

gli occhi sopra gli arrolamenti, lascerebbe allestire una spedizione arma-

ta e marittima per aiutare i moti politici dalla parte della Servia; e co-

si si promoverebbe la causa italiana, senza pericolare di impegnarsi in

guerre premature coll
1

Austria, mentre 1'lmperatore di Francia non era dis-

posto a concorrere con la poderosa assistenza delle sue armi. Stretto i-1

patto, il Garibaldi fu sollecito di eseguire il disegno. Quindi il suo arri-

vo e i suoi trionti a Palermo, le condiscendenze del Prefetto Pallavicino,

gli arrolamenti palesi, 1'accorrere dei garihaldini in Sicilia, il largd-spen-

dere, il noleggiare le navi, il comperare le armi e le munizioni, Tordi-

narsi a schiere e reggimenti ,
senza incontrare mai rattento veruno da

parte del Governo. Ma il disegno di crescere le agitazioni politiche, c le

rivolture in Oriente, non garbava all' Inghilterra. Percio, dice 1' argute

corrispondente della Patria, si disse a Garibaldi : In Oriente noi impe^-

diremo sempre, a qualunque costo, una spedizione, e voi sapete che, se

siamo capaci di favorire uno sbarco, quando cio puo tornarci comodo,

sappiamo anche il modo, ed abbiamo i mezzi da impedirlo quando questo
sia nel nostro interesse. Cio vi serva di norma. Ma perche non approfit-

tate della ultima situazione in cui siete, per harattare le carte in mano al

governo? Non vedete che il Buonaparte voleva allontanarvi? Dunque, in

qualunque modo, vi teme ! Agitate il popolo ;
muovete addirittura su Ro-

ma, e, se avete avuto da Torino un milione, Londra e capace di mandar-

vene quanti ve ne occorrono per un' imprcsa cosi geniale per lei. Corag-

gio, contate su noi. II tentatore era troppo abile, e il porno troppo dolce

perche il peccato non si compisse. Roma divenne il punto di mira del-

I'arrischiata impresa : e Roma o morte fu il grido di guerra che echeggio
di eco sinistra sulle sponde di Albione, lieta di gettar cosi finalmente im-

sorriso di scherno al potente alleato e vicino.

Non puo negarsi ,
che chiunque tenne dietro al filo degli a,vvenimcnij

dee riguardare almeno come yerosimile tale spiegazione ?
la quale trova

una conferma nell'aperto vantarsi che fece il Garibaldi
,
come yedremo

appresso, di essere aiutato dall'Inghilterra nel suo disegno contro Roma.
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Ed e chiaro altresi che il Goyerno di Torino, tollerando per due interr

mesi le tante esorbitanze e tutto codesto affaccendarsi dittatorio del Ga-

ribaldi, ne coglieva il vantaggio di creare uno stato di cose, che offerisse

il pretesto o 1'argomento della necessita morale d'abbandonar Roma alia*

merce della rivoluzione; c cominciava ad usufruttuarlo nelle declama-

zioni de'suoi giornali. Ad ogni raodo e certo che il Garibaldi e Generale

al servizio di S. M. il Re Vittorio~Ernmanuele, e non fu privato del suo

grado e del suo stipendio, benche da due mesi venisse oHraggiando*

ogni di, con le piu bestiali contumelie, 1'Imperatore Napoleone III. Cer-

to e che in Palermo, fino agli ultimi giorni, i Garibaldini si aduna\ranoT

si armavano, si addestravano agli esercizii militari in pubblico, senza

ostacolo di sorta. Certo e che la opinione della complicita del Governo-

col Garibaldi era cosi diffusa e salda, che quando il Cugia, dopo il bando

del Re sotto il 3 Agosto (pag. 500), dovette romperla apertamenle, ebbe

a dire agli uffiziali della guardia nazionale di Palermo le seguenti parole,,

riferite dalla Gazzetta ufficiale: Un nome caro all' Italia ed a voi
,
che-

fummo abituati a pronunziare nelle gesta nazionali, viene posto a capo*

di una che voglio anco/ra chiaraare dimostrazione illegale, condannata'

dalla voce del Re e dal volo del Parlamento, vero e legale rappresen-
tantc della nazione. So che con finissima arte di partito si cerea far cre-

dere, che il disaccord non e che apparente. In questo solenne momentov
come rappresentante del Governo, come uomo onesto e leale soldato, deb-

bo dichiarare e ripetervi, che non e con Vittorio Emmanuele, col Parla-

mento ecol Governo chi si mantiene illegalmente in armi
, dopo il pro-

clama del Re, esponendo il paese alia piu deplorabile delle sciagure, alia

guerra civile .

Certo e ancora che i giornali d'ogni partito recarono la narrazione d?

quegli sbarchi di Garibaldini, vietati pro forma in pubblico, permessi de

li a poco alia spicciolata, o a due miglia piu in la dal porto. Certo e che

i giornali garibaldini furono concordi in gridare traditore il Governo,

che,- dopo aver per lunghi mesi favorita la impresa col suo lascia? fare,

tutt' ad un tratto, al momento di atluarc il disegno, quando tutto era,

pronto, si attraversava ad impedirlo. Onde, per conehiudere, al

sembra che a Torino si consentisse a qualche spedizione fuori

si lasciasse propagare 1'agitazione riguardo a Roma, si per celare

disegno e si per valersene d'argomento presso Napoleone III
;
e s^nten-

desse fors'anche con cio a dare uno sfogo ai partiti violenti e pericolosi.

Ma quando le esorbitanze del Garibaldi loccarono il colmo delle provo-

cazioni e deU'insullo contro la Francia
; quando si rivelo il pericolo d'un

rivolgimento repubblicano contro la monarchia ; quando fu chiaro che un

assalto contro Roma, difesa dalla Francia, potea mandar in precipizio ogni

cosa
; I allora si mostro di voler abbarrare il torrente

;
e questo, traripan-

do, ininaccia Ora di travolgere dighe e ripari , scagliandosi impetuosa
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-coati'o il trono stesso di VitiOiia Emroamjele. Garibaldi $ia k fece da

Bittatore e Yittorio-Emmanueie lo~fece baadir ribelle. :Se
, giunte le cose

a tal termine, etmtiaui la conmiedia,. nan oseremmo affermarlo; nia !

i fat-

ti; <ibe si Yennero poi eotopieado ,
non ci danno bastante argomento a

negarJo. Cerlo e che il riseontro colla<tragedia del 1860 e molto wace.
Veniamo ai fatti.

, 2. ;Biceviito e pubblicato il bando reale del 3 Agosto ,
il Prefetto di

Palermo, Generale Cugia, avea corninciato a prendere proYYedimenti ga-

gliardi per corrobare con la foiza delle acmi il diritto della legge. Ma
furono subito a lui non pochi cospicui cittadini a dichiarargli, che badas-

se benc alle conseguenze dei diyisati rigori : tutta Sicilia esser persuasa

che, quanto erasi operate dal Garibaldi, tutto fosse col consenso del Go-

Yerno, e si crederebbe tradila, e si vendicherebbe del tradimento, quando
. si adoperasse la severita della repressione minacciala. II Cugia ne im-

pensieri v e fece tentare la Guardia Nazionale
,
che balena~va. II generale

iMedici le indirizzo pertanto un prodama, onde ri.cordarle, come feggesi

nel Dirtito num. 218, che essa doveasi tenere sopra ogni partito, e che

del resto traltayasi solo d'una quistione di famiglia la quale egli

sperava dover presto essere composta ; eppero stesse salda affinche i

maiintesi di i^ainiglia non dcgenerassero in lolta fraterna. Cio yalse a nul-

la. La citta era minaeciosa. 11 Cugia ne fece occupare dalle truppe i punti

,piii kiiportanti ;
e allora la tempesta cominciou mugghiare cosi, che per

prevenirne lo scoppio ,
il Cugia credette di dover richiamare le truppe

a' quartieri, e lasciare la cura dell'ordine pubblico alia guardia nazionale.

lotanto alcuni messi recarono al Garibaldi il bando del Re. Egli lo

lesse attentamente
,
non si commosse punto ,

e con piglio soldatesco lo

restitui dicendo, come in sentenza riferirono tutti i diarii siciliani : Sia

pure; questo e un atlo buono pei diplomatici ;
conosco molto bene i

sentimenti del Re
,
e lirero innanzi a fare il mio dovere. E questo

quadra con cio che YUnitd- italiana del 15 afferma risolutamente, esser-

si ciol spedsti al Garibaldi alcuni messaggi segreti, con proposte di.con-

ciliazione
;
le quali egli ascolto, sorridendo; poscia rispose queste semplici

parole: E dato, badate che accenno a cosa impossibile ,
che io volessi

scendere a patti col Ministero, in qual guisa Rattazzi riuscira a persua-

deniii ch'eyli e capace di mantener la parola? Quale garanzia di onesta

puo darmi oggi il vostro uomo ? E
,
senza aspettare una replica ,

dice

I'Unita, italiania, volto, sempre ridendo, le spalle all' ambasciadore ,
che

riiuase di terra cotta. Aggiungono molti corrispondenti de' Yarii giornali,

che il Governo di Torino, avuta dal Cugia esatta contezza di questo sta-

to di cose, ebbe cura di spedirgli istruzioni vaghe e confuse, ordinando

severita e prudenza, energia e riguardi delicati, repressione e tolleranza.

Cosi avYenne cio che diremo poi ,
e clie fo^se era inteso e voluto per al-

yiri finL
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3. II Garibaldi non avrebbc parlato tant' alto, se non avesse avirto cer~

tezza di valido aiuto. E hen glielo promettevano a coro pieno i giornalisti

siciliani, con un gridio cosi feroce, che cerlo non poteano dare gran corifbr-

to a chi avesse incarico di dare addosso a lui, che venia proctamato Re-

dentore, Yero'Mo. Ci basti 'reoarne im saggi<rr*el tratte segu-ente detta

Mola, giornale di Palermo. II Governo ci sfrda Ordinawdb !

ifthe"si fafcciaf

in tutti i modi la guerra Mifitfftift?.^

dunqtie; gkY la cafcma, e parliattto il linguaggio della rivollifcione. Gari^

baldi, dittatore delFItalra deFmefegogiomo, formulo il plebiscite e lo fece

giurare. 'Garibaldi -eggi Yuorfarto ri^pettare-'al !;!.. della Francia
,
coHa

forza della sua spada. Il ;

-goivenio'osteggia jarrba)di; wiitraccia di fargli

mancare i
viyeri : e -chi yi garamisce

!cbe i'eroe di Marsala, soprctto-dai

popoii, non riprepdaia s-ua ditlattfra; rh-arei, abbatta-le digbe die ybrranno

impedire la sua marcia, inceda trionfale e: copra :la ove iPvoto nazionale

10 cMatatf-? La Sicilia s
!

e c^aramenfto, nettaraenle dichiarata per Gari bal-

di /La- Sicilray che- si Iasci6'bmcia;re e- masfeacrare dalle orde de-1 Borbbrre,

non recedera d ? ima spanna... Sia'detto per uftmia voha..-. Uri atto o&tile

da parte del goTerno c6nipb-;Garfbaldi:, e... la rispoMa
1 sara dMa, non- a

parole, ma cto falti. Un atto '(ysiile ioontro il'campo'- di Gai4

iba4d}, e noi

prodameftmo la diltuturav Se /

rl'go
lverno a cfiieU' atto della rivoluzione

rispo^dera colla forza brttla.;. nll^rarispoRdefemo'wllffi'carabina. Noi,

nel giurare il plebiscrto
:

,
non inleaderarao imporci nuovi :

padroni nd mi-

nistero di piazza Castello, neM'iiomo ,del 2 'dicembre.
;

. Giurammo per
V Italia, ma per T Italia ima... E questo quel che vogliamo, equesta Tuni-

ca e sola nostra aspirflzkm'e. A reatizzarla -adopreremo tutti i -mezzi. Fi-

nora abbiam-o pregato, perche la 'guerra civile ci fa orrore, ne v' ha one-

sto che la desideri
;
ma poiche il governo par cl>6 la voglia per suoi per-

fidi fini
,
noi non daremo addietro alia sfida.

E conyien dire che queste non fossero pure spavalderie, senfca pericolo

di vederle effettuate, poiche da Torino scriveano al Temps di Parigi, che

non si dot^a ater (iducia nell' a;pparente trantjuillita della Sicilia, pcrche

questadipendevasolo da cio, che Garibaldi non fosse inqmetato. Appena
s' impegnera un'a lotta, voi Tedrete tiitla 1' isola insorgere con lui, contro

11 Governo piemontese. Oltre poi a questi aiuti morali, il Garibaldi'po-

tea pure far assegnamen to sui material}; Aiiche dopo il bando -del Re,

continuarono ad accorrfere terso lui, senza ineowtraFe ostacolo di sorta, le

bande di giovani, e gli furono spedite- a vista d
r

ognnno casse d'armi e df

munizioni, e, perfino buoni sacchi di moneta, sieche i giornali annunzia-

rono il di e 1'ora in cui, da Napoli, erangli mandati niente meno che'SSO-

mila ducati; ed il Corrispondente del Debats confess, che gia e^li potea

dispofre di Ire-buoni milioni di franchi* \''-ft\<*i

L rinfocolare sempre piu gli ammi, fa mandMp attorno in Palermo, &

raccolse le migliaia di firme, un frenetico Indirizzo al Re, pubblicato nel

Diritto di Torino deir 11 Agosto, che comincia con queste parole : Sive!
f
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Sietetradito; e va tutlo in dimostrargli : che un cozzo contro il Garibaldi

si trarrebbe dietro la guerra civile, e che il Rattazzi, col sospingere il Re

a pubblicare quel bando funesto, 1'avea spinto al p'recipjzio e gli sarebbe

fatale; e.senz' ambagi si denunzia a Yittorio Eraraanuele che si guardi

bene dal voler effeltuati i suoi ordini. Oramai Sicilia intera e compro-
messa. Se uu solo moschetto verra spianato contro il campo di Garibaldi,

se i nostri valorosi soldati saranno spinti ad atti di vigore contro le cit-

ta... Sire ! pensateci bene!... il popolo prendera le armi a propria difesa,

a difesa dell'uomo provvidenziale 1 Quindi prororape in un'atroce filip-

pica contro Napoleone III
,
tacciandolo di sleale

,
e conchiude ripetendo,

che ogni atto oslile delle truppe darebbe il segnale della guerra civile.

4. II Garibaldi uon pose tempo in mezzo tra il ricevere gli ordini del

Re di abbassare le armi, e il muovere con' esse in pugno dal suo campo
della Ficuzza. Levatosi di la alii 4 di Agosto, fece marciare i suoi divisi

in tre schiere, per tre diverse vie, accennando alia marina. Suo iiglio

Menotti, che comandava la prima, piego verso Castrogiovanni ;
il Benti-

yegna che reggeva la seconda marcio a Bivona e verso Girgenti ;
il Ga-

ribaldi con 1'elelta de'suoi prese la strada di Caltanissetta, volteggiando
fra le altre due squadre, ora unendosi a questa, ed ora a quella. Alii 6

Agosto egli giunse a Rocca Palumba, dove i deliranti suoi partigiani gli

fecero tale accoglienza, ch' egli ne ando in farnetico, e tra le altre cose,

parlando da un balcone, disse al popolo queste parole, riferite dalla 'Dis-

cussione di Torino. Cosi non puo piu durare. Ormai la sorte e decisa e

vado contro il Governo, perche non vogliono lasciarmi andare a Roma
;

vado contro la Francia, perche mantiene il Papa e i briyanti. Ad ogni

costo voglio Roma. Roma o morte. L Inghilterra mi aiuta. Se riesco ,

tanto meglio. Altrimenti, piuttosto die cedere distruggerb I'ltalia che ho

fatto. Qualche giornale garibaldesco , parecchi giorni dopo riferite

queste espressioni ,
si provo a negarne 1'autenticita; ma i fatti, che suc-

c^dettero, risposero perfettamente a queste parole, ed a tali propositi.

La Campana della Gancia di Palermo pubblico poi un altro intero dis-

cwso, nel quale, dopo i solili giuramenti fatti pronunziare anche alle

donne, cosi proseguiva. Al 18GO per abbracare la belva andammo si-

no alia tana, quantunque quel...... di Napoleone ce lo voleva impedire ;

e, se non fosse stato per 1' Inghilterra e qualche altra potenza arnica, il

Borbone avrebbe transatto con il governo di Torino, e si sarebbero rin-

novati i fatti del 1849. Non contento poi, di aver arrestato i miei passi

alia Cattolica, mi s'impedi di proseguire la marcia sul Volturno, ed oggi

queiruomo cerca d'impedirci di andare a Roma, 1' aspiraiione della inte-

ra nazione..Ma noi vi andremo, giacche abbiamo una solidarieta con tut-

ti i popoli oppressi, ed il popolo francese, che e nostro fratello, e sotto il

giogo della tirannia di quel Ma gjiela serviremo noi la messa!

Ognuno intende, che dove sono i prudenti puntini, niessi wi diarii pie-
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montesi, da cui abbiam trascritto questo squarcio di eloquenza, quiyi il

Garibaldi avea infilzato appellazioni vituperose contro Napoleone III.

Di quivi stesso indirizzo una lettera ai Calabresi per dir loro, che in

essi avea piena fiducia e che tenea per certo di averli poi al suo iianco

al primo invito.

5. La schiera del Bentivegna era seguita a breve distanza da un drap-

pello di 120 soldati di linea, i quali, quando quella si soffermo a Santo

Stefano, presso Bivona, trassero innanzi, chi dice che per dare agio ai

pochi gendarmi, ivi rimasti, di uscir fuora, e chi dice che per arrestare

alcuni disertori, useiti dalle loro fila per darsi ai Garibaldeschi. Fatlo sta

che ne nacque un contrasto, onde si passo alle fucilate
;
ma fu cosa di

poco momento
; imperoccbe i 1200 valorosi del Bentivegna, creduto che

si facesse davvero, la diedero a gambe e si sparpagliarono, lasciando in

terra qualche morto e un 70 fucili. Questo fatto servi d'avviso al Gari-

baldi, che rannodo subito in una sola le tre schiere, in cui avea spartiti i

suoi> e prosegui il cammino. All' alba del di 9 Agosto si parti da Villalba,

e per le aspre giogaie de' monti si condusse a Marianopoli, dov' ebbe,

come narra il Precursore, una lunga conferenza coi Consoli inglese e fran-

cese, ivi giunti in cerca di lui, e venuti percio con corriere straordinario

da Palermo. Nulla fu detto dei risultati di tal convegno.
Ma ben fu pubblicata una focosa arringa ivi tenuta a guardie nazionali

<le
1

circostanti luoghi ;
alle quali, tra molte altre cose, parlo della fratel-

Janza dei popoli, e del proposito degli italiani di [aria finita con chi li

volea impedire dal pigliarsi Roma. Avutasi Roma dagli italiani, e ogni

serva provincia, chiamate le nazioni tutte a liberta ed a fratellanza, si

scioglieranno pure gli eserciti stanziali, questi vermi roditori delio Stato,

questi spauracchi delle libere istituzioni. Si vede che al Garibaldi pesa-

no in sullo stomaco le milizie regolari ;
e vedremo poi come facesse trora-

bare ai popoli di Francia e dMIogheria I' invito a liberta.

Intanto in Caltanissctta il Prefetto sig. Di Mauro era tutto in faccende

per preparare ovazioni ed accoglienzc splendidissime al Garibaldi , che,

avviate le sue bande verso Castrogiovanni, si dirizzo con pochi suoi a

Caltanissetta. Fu ivi ricevuio alii 10 agosto con un fracasso di popolo de-

lirante, che certo gli debbe aver dato le vertigini. Ma il prudente Prefetto,

con tutte le autorita e con le milizie, n' era uscito appunto la vigilia, per

salvare le convenienze ufficiali rispello al Governo, dopo aver compiuti

i suoi doveri di buon Mazziniano verso il Garibaldi ,
al quale avea ap-

prestata si bella festa. Assistettero a taleingresso trionfale i Consoli stessi

di Inghilterra e Francia, i quali, dice il Precursore del 13, avrebbero

potuto in buona fede telegrafare a Parigi ed a Londra che, dove si pre-

.senta 1'ex-dittatore, il governo del Re si ritira e lasciagli libero il passo.

Questo prudente contegno delle autorita reali fu egualmente osservato

da per tutto altrove, fino a Catania, dove, come all' apparir del sole si

dilegua la luce delle stelle, cosi aH'avvicinarsi di Garibaldi sparivano gli



ufficiali piemontesi.'Riscontro perfetto con eio che faeeano nel 1860 cer-

ti Capitani , Magistral! e Goyerna-tori di He Francesco -If-; e nem e ben

certo che con diyerso intento.' -tr; fir

Anche a Caltanissetta il condottiere disse cose di fuoco
,
ma rion im-

porta qui riferirle
, riseryando lo spazio ad altre migliori. Basti notare

che iyi si impadroni di tutti gli arnesi militari- che Verano deposll, <eioe

parecchi centinaia di abbigliamenti , berretti, scarpe, tamburi^ Efombe,

tende, cartucce
,

fticili
, per molte migliaia di franchi. E comincio in tal

circostanza a dar fuori decreti intitolati a questo mode: In vlrtiidei po-
teri a Noi delegati dalla nazione, -Giuseppe Garibaldi ecc. L'ufficiale re-

gio che sovrintendeya ai magazzini, si contento d' un processo yerbale

che comproyasse com' egli cedeva alia forza
;
e tutto si passo amrche-

volmente. Cresciute quindi le sue bande di alcnne centinaia di yolontarii

quivi raccoltisi, egli trasse avanti e giunse a Castrogiovanni ,
doye cre-

deasi che dovessero attestarsi le Iruppe regie, siccome in luogo di po-
stura fortissiraa, per attraversargli il passo; ma per contro, merce le cu-

re -amorevoli delle aiitorita pruderitissime , egli yi trovo apprestate le

festose accoglienze che potea desiderare, c sgombra la terra d' ogni mo-

lestia di milizie o gendarmi.
Ristoratosi con lauto banchetto in casa al Barone Yarisani ,

e intiam-

raatosi d" eloquenza alle fonti di sceltissimi yini
,

il Garibaldi si fece al

balcone, e parlo al popolo, lodandolo perche faccasi iniziatore della sacra

impresa di Roma, e,.come fu pubblicato per cura di chi standogllal fian-

co ne scrisse fedelrnente le parole e le mando al Precursors ,, continuo

dicendo : Uniti ai nostri fratelli del continente, si, noi andremo a Roma,
come gia andammo a Napoli ;

cacceremo yia i predoni stranieri, e le loro

baionette si piegheranno come giunchi 'innanzi il yolere di 25 milioni di

uomini, o altrimenti i loro fucili verranno calpesti come letame. L' Italia

oggi piu non supplica! Noi andremo a Roma, perche Roma e nostra . . .

O'Roma o morte! Questo gridarono le cento citta italiane, e merce Faiuto

di tutti gli italiani
,

lieti del concorso dell' esercito e del yero clero di

Cristo,,woi spazzeremo da casa nostra la canaglia chevitien bordello.

II dissi : non piu suppliche. 11 fatto nostro lo chiederemo a fronte alta e,

se fa d'uopo, colla mano sul ferro. Roma o morte. Questi delicati

complimenti, indirizzati all' esercito francese
, regalato dei titoli di cana-

glia da bordello e di predoni slranieri, i cui fucili o debbono esser giun-
chi o servir da ielame, sono al tutto degni della nuoya Italia, ma non per
certo dci gloriosi destini a cui era chiamata dal Sire francese nel 1859.

Nel di seguente il Garibaldi con una eletta de' piu ardunentosi fece

una corsa a Piazza, d'onde raggiunse a Leonforte il grosso del suo eser-

cito, che sotto il comando di Menotti marciava alia volta di Catania. La

sicurezza dei Garibaldini sopra'il non incontrare inciampi era perfetta ,

e il loro condottiere
, interrogate di quel che farebbe quando le truppe

regie gli abbarrassero il cammino colla forza : Non temete
, rispose
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francamente, questo pericolo non esiste ; perche o non riceveranno mai
Tordine di farci fuoco addosso, o, seilriccvessero, non sarebbe eseguito.
II falto dimostro che il Garibaldi o era profeta o molto ben informato.

Le feste per allro e le marcie fion fecero dimenticare al Garibaldi i

mczzi morali e politici. Percio Y Unity italiana potestampare come scrit-

tolc da Parigi , quanto segue, intorno. agli spedienti da lui usati per la

fratellanza de' popoli. Un indirizzo di Garibaldi al popolo francese, e

stato sparso a migliaia e migliaia di copie in Parigi e net dipartimenti.
Eccovi un brano di questo seritto^ che ha dcstato un immenso entusiasmo,

specialmente fra gli studcnti e gli operai: II nemico d' Italia
,
e 1'uomo

che ha la Francia II nostro grido, marciando su Roma
,

sara: \iva il popolo francese I Tra noi & yoi non yi.puo esser guerra.
Gli italiani non incroceranno la baionetta contro i francesi che non pos-
sono incrociarla contro gl'italiani. Noi yi siamo fratelli. Noi ci gettererao
fra le yostre braccia, perche dobbiamo distruggere uniti

,
i nemici delta

tomiine liberta. Questo e il raodo con cui Tltalia intende pagare il debi-

to di gratitudine alia sua gencrosa sorella la Francia. Non e necessario

ricordare qui la signitkazione dei puntini intercalati nel testo.

Anche agli Ungheresi mando un lungo Indirizzo, che fu ristampato
dal Diritto in data da Pafermo 2i Luglio, e che ya tutto in eccitarli, co-

me p^o yedersi-anche iwlYOsservatora Romano n. 195, a romper gl'in-

dugi ,,.
e leyar&i.a ribellioue e stritolare ,

imitando i fatti dei Serbi e dei

Montenegrin^ la potenza Austriaca. Onde si yede che questo non e sem-

plicemente un moto . italiano
,
ma un irrompere furioso della demagogia

europea. Or qualc argine opposero le milizie di Vittorio Emmanuele a

questi traboccamenti democratici? Nessuno.

6. E peryerita se il Garibaldi stesso ayesse doyutp ordinare alle trup-

pe regie le mosse, che doyeano fargli intorno, non ayrcbbe potuto ordi-

narle piu comode a suo seryigio. II generate Rieotti con buon numero di

battaglioni lo seguiva lentamente, a manicra di corteggio ossequioso,

appunto come se da Torino avesse ordine di badar bene a non incogliere

nel rischio di abbarrare la strada al Garibaldi, ma si di lasciargli sempre
tutto 1'agio di muovere speditainente dove meglio gli paresse e piacesse.

E forse tal ordine fu dato yeramente, o per isperanza di rabbonire il Ga-

ribaldi e yenir con. essp a componimento,,o perche lo si yoleva lasciar

yenire a capo de' suoi discgni. Intorno a che merita d'essere riferito a

yerb :
o il -discorso della Gazzeita del Popolo di Torino. Egli e yero,

dice ,essa,. che si yuole appunto evitare lo scontro, ma allora e un doppio

errore. stancare i soldati per fare il cordoae; perche un cordone che si

fringe, si stringe necessawamente pqr dare del naso in tutto cio attorno

a-cni si strinffe. II fatto e che non se ne capjsce piu niente. Noi temiamo

assai che, a forza di sperare che Garibaldi ceda^ si ottenga inyece che

Garibaldi arriyi a Catania senzamre ceduto; s'imbarchi per le Calabrie

senza cedere; e yi sbarchi appunto per non cedere. Allora le truppe di



632 CRONACA

Sicilia avranno finito di stringere il cordone per loro conto, e comincie-

ranno a stringerlo alia loro volla le truppe che abbiamo in Calabria, po-
nendo sempre ogni cura a evitare imo scontro. Dopo cio non tardera il

momento, in cui anehe ai presidii di Terra di Layoro e di provincia di

Napoli tocchera il piacere di stringere il cordone anch'essi, col solito in-

tendiraento e con successo analogol . . . Agli inventori del sistema del

cordone si dara in seguito il gran cordone, e le popolazioni esclameranno
oh bel ! oh bel ! oooh ch'a I'e bel ! Allora dovranno entrare in iscena r

irancesi e il resto e in grembo a Dio, non potendosi saper
altro finora, se non che i francesi, dal canto loro, non faranno certamente

il cordone .

i fatti provano che 1' antiveggenza della Gazzetta del Popolo colpiva
csattamente nel vero. II Garibaldi, scortato, o assicurato che voglia dirsi,

alle spalle da un semicerchio di truppe che lo seguivano discretamente,
marcio verso Catania. Quivi o si credette o si mostro di credere ch' eglr

fosse volto a Messina
;
e con questo la maggior parte del presidio fu fatla

uscire e mandata ad Aderno, onde chiudergli un passo, pel quale egli norr

dovea punto passare. II Garibaldi capi il significato di quella cortesia,

torse un poco il suo cammino a destra, lasciando i regii a manca, e la

sera del 18 Agosto giunse a sette miglia da Catania. Suo figlio Menotti

con alquanti altri de' suoi ufficiali gia ve 1' aveano preceduto, e, sotto gli

occhi del valoroso Prefetto, aveano preparato 1' ovazione di ricevimento.

Sapntosi in citta che il condottiero si accostava
,
alle 10 di sera

,
a lii-

'me di fiaccole un popolo grandissimo si rnosse cantando e andogli incon-

tro fino al-di la di Misterbianco, oltre a quattro miglia fuor di Catania.

Di la fu menato in trionfo alia citta, fra acclamazioni altissime, tra fiac-

cole innumerevoli, essendo le vie messe ad arazzi e bandiere. La cosa e

narrata distesamente'dal Nomade n. 195. Le autorita regie, colla solita?

prudenza, gli aveano ceduto il posto, e s' erano ritirate sopra i legni da

guerra ancorati in porto.

I regii di Aderno aveano trattenuto una trentina di garibaldeschr
rimasti indietro per la stanchezza. Saputosi cio in Catania, si comincia

a far grande strepito, e si pose manp ad abbarrare le vie > per timo-

re che i regii volessero davvero venire all' assalto. Ma era un timor

panico. Difatto una deputazione, mandata ad intimare la restituzione

dei prigionieri, trovo che non era d'uopo di tanto, poiche gia quelli

erano riposti in liberta. Intanto a vista delle navi da guerra, che in porto
faceano pompa de' loro grossi e muti cannoni, il Garibaldi occupo il

Castello, pose le guardie, nomino un Prefetto , costitui un ministero r

assunse il pieno esercizio delle funzioni di Wttatore, dopo avere inter-

cette le comunicazioni telegrafiche e imposte contribuzioni di denaro, ma,

percompenso, abolite le tasse di RegistroeBollo, moltoinvise ai Siciliani.

7. Pervenute per telegrafo queste notizie a Torino, il Rattazzi fece

decretare dal Re lo stato d' assedio per tutta la Sicilia, e nominare il
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Cugia Commissario straordinario con pieni poteri civili e militari. Questi,

che ben prevedeva come a questo terraine dovessero riuscire le cose,

ed avea gia in pronto ogni cosa, al primo cenno telegratico ginntogli da

terraferma, pubblico il seguente bando.

Siciliani. Malgrado la parola del Re , il voto del Parlamenlo
?

raal-

grado la longanimita del Governo per lasciare agl' illusi il tempo di ricre-

dersi, la riunione delle bande armate, capitanate da Garibaldi , continua

nell'isola, e dopo aver occupata una cospicua citta
,

si cambia ora in

aperta ribellione. Una iriano di anarchici, facerido alleanza con tutti i par-
ti ti avversi aquel Governo, che voi vi deste col plebiscite, mantiene.con

la stampa e con ogni altro mezzo un' agitazione pcricolosa. II Governo e

deciso di far cessare questo stato di cose, che minaccia si fatalmenlc di

compromettere le sorti d' Italia. Esso lo deve alia nazione
,
dinanzi la

quale e chiaraato a dare stretto conto della sua condotta. In virtu dei

poteri che un Decreto Reale mi ha teste conferito, dichiaro:

Art. 1. II territorio dell' Isola di Sicilia e posto in istato d' assedio.

Art. 2. I generali comandanti le truppe della divisione di Palermo e

delle sotto-divisioni di Messina e Siracusa riuniranno nei limit! delle ri-

spettive circoscrizioni i poteri militari ed i civili. Art. 3. Qualunque ban-

da armata e qualunqne riunione tumultuosa sara sciolta colla forza. Art.

4. Al generale comandante le truppe di operazione sono conferiti gli

stessi poteri, nel territorio occupato da queste. Art. 5. La liberta della

stampa e sospesa per i giornali ed altri fo'gli volanti. L' autorita di pub-
blica sicurezza fara procedere all'arresto di chiunquc stampi o distribuisca

simili fogli.

Siciliani. La salvazione della patria esige queste severe misurc.

Queste non cadranno se non su quelli che vogliono ad ogni costo com-

promettere la salute e 1' avvenire di essa. Quanti desiderano 1' ordine, la

liberta, il compimento dei comuni voti, si stringano intorno alia bandiera

del plebiscito. II coraggioso concorso dei cittadini puo ancora salvare

1' Italia, e far cessare al piii presto questa crisi dolorosa. Palermo, 20 ago-

sto 1862. // Commissario straordinario per I'isola di Sicilia. E. CUGIA.

%. Sembra tuttavia che a Torino si sentisse il bisogno di iare anche

maggiore sfoggio di energia , per meglio mettere in risalto la magnani-
ma longanimita dei due intieri mesi precedenti. Percio con un decreto re-

ale fu destinato il Cialdini
, riputato astioso nemico del Garibaldi

, a.suc-

cedere al Cugia nell' uffizio di Commissario straordinario in Sicilia : uua

ventina di battaglipni furono designati ad accrescere il presidio dell'iso-

la, dove anche furono avviate batterie di cannoni, con Reggimenti di ca-

yalleria; e per ultimo fu decretalo il blocco effettivo di tuttal'isola, dan-

done ufficiale partecipazione a tutti i Ministri delle potenze straniere.

9. Intanto si stava in timore dl cio che accadrebbe sul Continente. A

Napoli il contegno terribilmente minaccioso del La Marmora fu guardato

come uno scherzo , e piu dimostrazioni fragorose ,
coi viva Garibaldi

,
o
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Roma o morte
, percorsero tatta Toledo e fecero temere al Prefetto dj

grossi guai. Laoiide pel lo Agpsto la citta fu tutta co-verta d' arnii e di

arraati ;,e il La Marmora parlo ai napoltiaiii in questa forma. Ciltadim.

So che alcuni sconsigliati cercano spingervi m ogni modo ad una di-

mostrazione, di cui a tutti e noto il recondito signiticato. Sarebbe
cjuesto

un atto di opposizione al recente proclama del rc$, un' offesa ai npetuti
voti del partamento nazionale, un

pericoloso esempio a irriverenza ai

poteri dello stato
,

il quale non riuscirebbe che ad aggravare la gia trop-

pp dolorosa nostra condizione. lo caldamente vi esorto ad astenervi da
simili dimostrazioni ,

essendo mio dovere d' impedirle e star saldo alia

stretta osservanza della legge. // Prefetto. Lamarmora.
Ma le furono parole gittate al Yenlo. La dimostrazione fu fatta, con

cartelloni e grida d' ogni forma e d' ogni senso, e se non si venne alle

mani
,
fu solo perche le numerose truppe ,

di cui 1' Osseruatore Romano
n. 188 riferi la dislribuzione e gli appostamenti ,

si stettero pacifica-
mente ferme ai luoghi loro assegnati ,

lasciando sfogare qaella bufera.

Ne le cose procedeano meglio nelle province, sapendosi che nelle Ca-
labrie erano gia cpstituiti

i Comitati Garibaldeschi, eche mimerose ban-

de di Tolontarii gia rannoxiavansi in Capitanata ,
in Terra di Lavoro, sul

Chietino
, per essere pronte a far

corpp
coll'esercito di Garibaldi, quan-

do dalla Sicilia fosse passato in Terraferma.

10. Difatto il Garibaldi non indugio ad effettuare i suoi disegni,e,ya-
lendosi di alcune navi americane gia noleggiate, fece calare in Calabria,
non meno di 2000 de' suoi

;
mandoyyi pure sopra una naye Maltese suo-

figlio Menptti e il
Nicptera;

da ultimo egli stcsso con altri, sopra due Ya-

ppri postali, si tragitto a Melito, grossa terra sul mediterraneo nel primo
distretto della Calabria ulteriore, a cinque leghe da Ileggio, e a tre da

Bova, capoluogo del cantone. 11 suo passaggio fu aititato anche da un

piroscafo francese, non si sa'sc tolto a forza o rendutosi per paga^a tal

servizio. Questo accadde nella notte dal 24 al 25 agosto. Le nayi da

guerra piemontesi che vigilavanp il porto di Catania o nonyidero nulla,

o lasciarono fare.-Quando il Garibaldi se ne fu partito in tutta pace, le

autorita reali rientrarono in citta e ripigliarono i loro ufficii. II Garibaldi

non puo certamente trovar nulla a ridire sopra la cortesia somma con cui

fu
trattatp

dai rappresentanti di Vittorio Emmanuele.
Avutesi di cio le notizie a Napoli, il La Marmora esegui gli ordini gia

riceYUti
;
assunse ufficio di Commissario straordinario, e bandi lo stato di

assedio non pure per la citta, ma per tutte le province ;
e cosi, perpaura

del Garibaldi, un intero Regno di dieci inilioni d' anitanti soggiace alia

legge stataria.

STATI SAUDI. 1 UHirne tornate delle Camere c pro?ogazione del Parlamento
2. Dichiarazloni del Raltazzi hi Senato contro il Garibaldi 3. Rapporto
del Miuistero al Re sopra le cose'di Sicilia 4. Dimostrazipiii pel Gari-

baldi ; contegno prudente dei Consoli francesi 5. Disegni rispelto al

Garibaldi 6. Scioglimento della Societa democratica emancipatrice di

Geneva.

1. Le ultime tornate delle Camere legislative dal di 3 al 13 di

Agosto andaronp in discutere e votare ,
net modo descritto altra yolta ,

alcuni scherni di leggi pe' quali aveasi gran premura. Ndn ci intratter-

rcmo a dire delle leggi sopra le cerne militari, oreclutamento ,
e di alie-
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nazione di beni
deruapiali,

e di aumenti della lista civile. Soloaccennere-

mp che fu approvato il disegno di scambiare i beni della Cassa ecclesia-
stica con cartelle del Debito

pubblicp ,
vendendo

cjuelli a profitto dell' e-

rario, a cui sono attribuiti come beni demaniali. Nel giorno stesso in cui
il Garibaldi in Catania si metteva

sottp
i piedi la maesta della Corona e

delle leggi e la trinciava da Dittatore, il Senalo del Regno , spinto dalla

relazione del Senatore Deforesta , accettava la massima che lo Stato
avesse il diritto d'appropriarsi i beni delle Gorporazioni religiose, purche
le abolisse

,
di cl$e pure davagli diritto

; e malgrado delle osservazioni
contrarie del Secatore dLReyel, che appellava allo spirito ed alia lettera

dello Statute, la confisca fu sancita.

Cosi il yoto della Camera dei Deputati ebbe perfetto riscontro in
quellq

del
Senatp, dove per altro la maggioranza fu meno numerosa

, poiche di

64 votanti, 39 stettero per. la confisca, e 25 furono contrarii. Per questa
parte adunque il Ministero ebbe a star pago; e senza failo si afirettera di

dar un po' di carta alia Cassa ecclesiastica, i cui beni, rubati alle Corpo-
razioni religiose, saranno venduti o mcglio dilapidati , per ispremerne
un qualsiasi, prczzo da valersene alle pi^ urgenti spese del nuovo Regnq.
Ma il Ministero tocco uno smacco per la legge sqpra le ferrotie meri-

dionali e lombarde ; rispetto alle quali egli era gia entrato in impegni
ol Rothschild, commettendone a lur la costruzione e il profitto a grassis-

simo mercato.per gli interessi giudaici ,
ma onerosissimo per lo Stato.

Al qual disegno il Bastogi ,
che fu gia Mmislro , contrappose una sua

proposta molto piii vantaggiosa, per cui quelle ferroyie sarebbero lasciate

airindustria ed al guadagno di italiani, con molto minor detrimento dello

Stato. Malgrado degli sforzi del Ministero, che sostenne percio una lotta

accanita
,

il par;

tito del Baslogi ebbe la vittoria e il Ministero si rimase

coll' impaccio di rappaltumarsi col Rothschild, la cui nimicizia
, attesa

I'immensa sua influenza nel giro delle valute di credito
, potrebbe tornar

funesta assai.

Supcrato dal Bastogi qu^sto confiitto, la Camera si scnti stanca, e

fu impossibile radunare gli onorevoli in numero legale per tenere le

sedute. Di che il Presidente fu cpslrettq, alii 13 Agosto, di licenziare i

pochi pazienti o zelauti, dando anche a loro le vacanze, con un avviso

che prorogava la Camera fmche un invito a domicilio toruasse a con-

vocare i Deputati.
2. Nel Senatp pero avvenne anche, alii 20 di

Agpsto,
un fatto degnq

d'essere posto in nota. II Senatore Giulini interrpgo
il Ministero sopra i

fatti di Garibaldi, qualificandoli come alti di ribellipne,
e chiedendo

spiegazioni sopra tal
prqposito.

II Rattazzi, cUe.a simili interpellanze
nella camera dei Deputati s' era per lo piu schermito con risposte molto

riservate e a dir cosi ipotetiche, qui rispose aperto: Garibaldi ha ve-

ramente alzato bandiera contro le nostre istifazioni, ed il Gpyerno lo

considera come in istato di ribellione. Le coadizioni della, Sicilia sono

gravi, ma noi confidiamo che ogni pericplo pel paese saraallontanatodal

valpre deU'esercito . Entro quindi in quaiche schiarimento soprai.Fin-

vasione di Catania e lo stato dell'Isola, promeltendo che 1'armata di ma-
re impedirebbe qualunque sbarco o imharco de'volpntarii.

E in questo

s'ingaano a partito. II Senate approve a
yoti

concordi il seguenteOr^W
del giorno del Giulini: II Senato, convinto che il Mioistero agira neHe

attuali circostanze colla massima vmgia, onde la legge sia osservatada
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tutti, e rimanga Integra la dignita della Corona e del Parlaraento, passa
all'ordine del giorno .

3. L' indomane le Camere furono straordinariamente convocate e if

Ministero loro diede ufficiale comunicazione del Decreto di proroga.
Intanto furono pubblicati piu decreti, con cui il Re avea giuaicato di

dpyer provvedere alia repressione delle rivolture Garibaldesche in Si-

cilia , e prevenire ,
con la noraina di un Commissario straordinario

cziandio per le province di terraferma, che il male si allargasse. Lo
slato di assedio per tutta la Sicilia, il Cialdini Commissario straordinario

per 1'isola con pieni poteri civili e militari
;

il La Marmora investito della

stessa autorita per Napoli e le province continental
,
con facolta di

handire lo
statp d'assedio, ove il bisogno lo ricbiedesse

;
ecco la som-

ma di tali ordinamenti
;

a sostenere i quali furono ayviati alle pro-
vince meridional! un 10 o 12 mila uomini delle migliori truppe. Or

ieggasi la relazione che i Ministri sottoposero al Re per averne la san-

zione di tali provvedimenti.
Sire. II generale Garibaldi

, posti in dimcnlicanza i doveri del cilta-

dino, ha alzato in Sicilia la bandiera della ribellione. II Vostro nome e

quello d'ltalia, stanno ancora ad illusione dei semplici su questa bandie-

ra
,
ma non servono piu che a velare gli intenti della demagogia euro-

pea, al servizio della quale egli sembra aver oggi posto il suo braccio e

la sua rinomanza. II grido di Roma o morte, e le insensate contumelie

contro il Vostro alleato, accolte con plauso dai soli nemici della liberta e

tleH'unita d'ltalia, divengono sulle sue labbra la causa che piu rilarda il

momento in cui
,
secondo il voto solennemente espresso dalla Nazionale

Rappresentanza ,
la sede del Governo Italiano sard stabilita nella Citta

Eterna.

Pertinacemente sordo alia voce del dovere, egli non si e commosso
al pensiero di accendere la guerra civile in seno alia patria sua

;
la vo-

stra parola, undi si rispettata, e stata senza effettosopra di lui. Un'azione

piu energica e divenuta necessaria. I rappresentanti del Governo in Si-

cilia, meno facili ad obbliarc i servigi resi da questo generale in omaggio
ai sentimenti verso di lui, e soprattutto in considcrazione della singolare
benevolenza onde era onorato da V. M., hanuo usato a suo riguardo di

una tolleranza che in altri casi sarebbe riprovevole.
I mezzi di repressione ordinaria che bastarono ad inipedire i tenta-

tivi, onde non ha guari fu minacciata a
pie

delle Alpi tirolesi la sicurezza

e la pace d'ltalia, sono oggi inadeguati al fine. Ora che ogni spcranza
di ravvedimento e venuta meno e che la ribellione e aperta, il Governo'

fallirebbe alia vostra tiducia c a quella che cogli ultimi suoi voti gli ma-
nifestava il Parlamento, ove non proponesse a V. M. di dar Ibrza ai pro-

prii sentimenti, e di adoperare tutti i mezzi, di cui in virtu delle leggi, e

per la naturale ragione delle cose, 1'Autorita reale e fornita al line di rin-

tuzzare su tutli i punti 1'audace rivolta e per instaurare 1' impero delle

leggi depresse ed oltraggiate in tutta Tisola. Si tratta, o Sire, di serbare

incolumi, contro tutti i nostri nemici, i principii proclamati nei
plebisci-

ti, di assodare Vunita del regno, e di mantenere aperta air Italia la via

dei suoi alti destini. Sarebbe colpa il recedere dinanzi alle esigenze di

simil
ppsizione. E obbligo indeclinabile dei yostri

ministri di provvedere
a questi intenti. Gli imminent] pericoli e 1'indole delle offese pnd'e mi-

nacciata la Patria
, legittimano di per se stessi i provvedimenti che essi
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sottopongono alia vostra approvazione. Alzando una bandiera contro la

vostra, armando i cittadini contro le vostre fedeli truppe, il gen. Gari-

baldi si e poslp contro lo Stato. Egli e quanti lo seguono si sono messi
in aperta ostilitd colla legge,, d'onde la necessitd di trattare il paese che

occupano, come un paese tenuto o minacciato dal nemico. Eppertanto vi

propoitiamo, o Sire, di mettere 1' isola di Sicilia in istato d
assedip per

tutto il tempo in cui vi durera la ribellione; fino a che le condizioni del-

1'ordine non vi sieno ristabilite.

II Vostro Consiglio assume francamente la
risponsabilita di questi

provvedimenli ecc'ezionali
, perche scorge in essi il modo piu sicuro di

ristaurare piu prontamente, nelle province sconvolte dai ribelli, il regno
delle leggi e della liberta

,
come di farvi cessare le lerribili ansie cui

danno cagione i pericoli e le minacce della guerra intestina. Essi var-

ranno altresi
,
o Sire, a tutelare la monarchia rappresentativa cbe tutti

abbiamo giurato di mantenere, a rimoVere un gravissimo ostacolo al

compimento dell'unita italiana
,
ed a rassodare tutli gli elementi della

gloria e della prosperita nazionale. U. Rattazzi G. Durando A.

Pelitli R. Conforti C. Matteucci Depretis Di Persano Quin-
tino Sella .

1. Malgrado di tutto questo fracasso, e delvedersi destinato alia sola

Sicilia un intiero esercito di 60 battaglioni con 11 batterie d' artiglieria

ed un'armata di 12 o 14 forlissime navi da guerra, pur non mancano co-

loro che chiedono ancora, se sia commedia. Certo che a yedere la facilita,

con cui si lasciarono smucciare di raano il Garibaldi coloro che doveano
e poteano con un nonnulla impadronirsene, per lo meno sorge il

pensie-
ro, che il Rattazzi tema di vederselo capitare in suo potere. Fors anche

egli
cosi la discorre. Per una parte il guaio mi viene dalla persistenza

di Napoleone a negarci Roma; per 1'altra dalle impazienze del Garibaldi

in volerla. Invece di farmi io il vindice delle costui scappate e il difenso-

re del Papa, non sarebbe meglio lasciare tal ufficio ai franccsi che stanno

a Roma? Facciamo dunque per forma che il Garibaldi non abbia troppo
a crescere di potenza ; accompagniamolo militarmente fino ai confmi del-

1' Agro romano
,
e poi vedremo quel che nascera. Se i francesi gli daran-

no addosso, tal sia di lui
;

io ne saro sbarazzato
;
se poi lo lasceranno

andar oltre, Cialdini gli terra dietro, e Roma sara nostra. Intanto io mi
saro tolto il fastidio di

apparir complice del Garibaldi lasciandolo impuni-

to, o di farmi suo carnehce contrastandogli davvero.

Non osiamo affermare che questo soliloquio esprima i disegni del Rat-

tazzi ;
ma un giornale napoletano, intitolato Roma, affermd che parecchi

deputati ammessi a udienza dal Re, e mqstratisi
in gran pensiero per le

cose di Sicilia, lo videro sorridere , e si udirono rispondere: oh tran-

quillatevi, siate d'animo piu sereno; le cose stanno meglio, molto meglio
che non crediate. E per altra parte va su tutti i giornali ,

che da Catania

il Garibaldi mando un dispaccio telegratico in cifra al Re stesso, il quale
evidentemente deve aver contezza di cotal modo di corrispondere segre-

tamcnte. I falti diranno il valore delle accennate ipotcsi e dicerie.

5. Ma con- la democrazia non si scherza ! Chi crede sen irsene, spesso
e ridotto a betvirle, e quella e una tiera cui nulla basla a saziarnc la fa-

me. Se n' ebbe una prova nelle dimostrazioni che, ad onta dei proclami
dei Preletti, furono fatte a Milano, a Firenze, a Genova; tali che pel 15

agosto i'Consoli francesi credettero di dovere, per prudenza, astenersi
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dalle usate porape e solennita pubbliche per I'onomasticolmperiale. Anzi
,a,Milano il'grido che sono altissimo fu-questo: Giu i nastri azzurri! os-

sia,: tolgansi dalle bandiere le ultimo reliquie dell$ insegne regali e dei

color! di Gasa Savoia. E in questo sensoJu wteso da tutti\quel grido, e

i repubblicani ne gongolaroa^ e,
,i monaEchici ne furono eslerrefatti e

sdegnati. Yolete altro? Ml,grido abbasso i i\astri azzuni, dice perfino
la Gazzettaidelpopolo.di Torino, non echeggiava solamente nelle vie di

Milano. Anche nell Italia meridionale questa parola d'ordine dei settarii

era proferita conternporaaeaaiente, e appuntojn Catajaia., Questa huova

prova non era certamente .necessaria pep dimostrare, che, la ,quistione di

Roma e un mero pretesto, e che il -m.dto attuale e diretkamente contro Ca-
sa Savoia. Ma abbondanza di prove nou nuoce.

6. Fosse pure in.piacer di Dio che, a Torino si capisse una buona volta
che Farricchire di roba altruj uuuida in roYJaa la casapropria! Se la vo-
lessero capire, gli argomenti non.niancherebhero a rendere evidente tal

verita. II Governo stesso comincia forse ad avvedersene
;
che dopo aver

favorito le Societa nazionalie democratiche per l> emancipazione italianu,

pur ora si vide costretto a decretarne lo
scioglimentq, e farlo eseguire

con tutto Fapparato tiscale, come puo vedersi nel
Dirittp

n. 235, che ri-

ferisce pure le proteslazroni ardite, con cui la Democrazia nego.al Gover-
no il diritto di eseguire tal decreto reale.

II.

COSE STRAN1ERE.

FR\NC/A. 1. Nota del Monikur jsopra la dlfesa delS. Padre 2. Bleevimento
dfcll'Ambasoiajore di Spagna ; parole di Napoleone III 3. Festa del 15

Agosto e rassegna m 11 tare i. L'Iniperatore va al Campo di Chalons
5. Apparizione della France, ^iornale

del La Gueroimiere
;
sue ppimoni

e riotizie contraddette dai diani ufficiosi 6. L'imanimita dell'Episcopato
francese verso il Santo Padre testificata da'suoi nemici.

1. Va qui registrata innanzi tutto una Nota ufficiale.del Maniteur, che
a proposito delle rivolture italianc e dei pericoli in cui versano gli Stati e

la Sovranita temporale del Santo Padre, pubblico sotto il 25 d'Agosto la

seguente diehiarazioae. I giornaji domandano quale sara il conlegno
del Goyernb francese riguardo all'agitazione presented' Italia. La qui-
slione e talniente chiara , che ogni dubbio sembraya impossibile. Atlese

le insolenti .minacce, attese le conseguenze possibili di una insurrezione

demagogica. il dovere del Goverao franoese ed il suo onore militare lo

sforzano piii che raai adilendere.ilSantoPadre.il mondodee ben sapere
che la Francia non abbandona nel pericolo qjjelli sui <juali estendesi la

sua protezione . Noi non terrcrao dietro agli svariati e contraddittorii

comment! fatti dai giomali.de
7

varii .partiti a queste poche parole; poi-

che, se qualehe velo di prudenti riserve ancora ne a-aae-bbiasse, agli

occhi di qualcuno, la piena e limpida significazione, tra
: poco e necessa-

riamente ogni dubbiezza sara dileguata dai fatti .

2. Alii 13 di Agosto Don Giuseppe Gutierrez de la Concha, raarchese

dell'Avana, arabasciatore straordinario e ministro plenipotenziario di

S. M. la Regina di Spagaa, fuaniraesso a presentare le sue credenziali

airimperatore, ci cui volse un breve e dignitoso discorso per esprimere i

sentimenti d'amicizia
,
con cui la sua Sovrana e il popolo spagnuolo de-
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siderano di veder sempre piu strette le'loro relazioni di fiducia coll' Im-

peratore e col popolo francese. Napoleone III rispose in quesli termini.

Signer Ambasciadore. Fin dal mio avvenimento al trono, io non ho
trascurato, e voi lo sapete, alcuna occasione per attestare alia Regina di

Spagna la mia viva simpatia, come alia nazione spagnuola la mia
pro-

fonda stima. Io dunque sono stato, quanto sorpreso^ altrettanto afflitto

della divergenza di opinione sopraggiunta tra i nostri due Govern! .

Checche ne sia, la scelta che ha fatto la Regina, per rappresentarla, d'un
uomo cosi conosciuto per la lealta e nobilta de' suoi sentimenti, mi fa

sperare una apprezziazione imparziale degli ayvenimenti ch ebbero luo-

go. Voi troverete presso di me 1'accoglienza di cui srete de^no. Io vi so,
infatti

,
aninMto per la Francia dagli stessi sentimenti che il yostro pre-

decessore, il quale ha lasciato tra noi le migliori rimembranze. Apprezzo,
non ne dubitate, le intenzioni concilianti che vi hanno fatto accettare

una missione in circostanze delicate. Non dipende che dalla Regina di

Spagna , voi potete assicurarla , d'avere sempre in me un alleato smeero
e di conservare al popolo spagnuolo un amico leale, che desidera la sua

grandezza e la sua prosperita .

II Moniteur recava in caratteri niaiuscoli le parole:
non dipende che

dalla
Regina

ecc.
;
ed ognuno f)uo intendere il signilicato di quelle altre

con cui 1 Imperatore accenno alle circostanze delieate. Quasi tutti i gior-
nali francesi e stranieri fecero notare una tal quale somiglianza fra que-
sto complimento e quello che lo stesso Napoleone III indirizzava al Ba-
rone Hubner, ambasciadore d'Austria, pel buon capo d'anno del 1859.

La Gazzette de France lo defini un'ammonizione rispettosa alia Regina
di Spagna . II Pays, gemendo c sospirandp, vi appicco quesfca chiosa:

Grande fu la nostra sorpresa, profondo il nostro dolorc, aMorquando
abbiamo visto 1'esercito regio abbandonare il nostro nel Messieo, lascian-

dolo solo in presenza delle innumerevoli difficolta che gli toccava sor-

montare . Pare che la nobile alterezza castigliana abbia dato alle parole
di Napoleone un senso piu dignitoso, che W Pays ; ne abbia pptuto re-

care a sfogo di dispetto e di rancore cio che KImporatore voile dire in

prova del suo sincero aftetto per la Regina e la nazione spagnuola,
3. Gia da un mese innanzi i giornali d'ogni colore cinguettavano stuc-

chevolmente sopra
un gran discorso politico ,

che essi annunziavano do-

versi tenere il di 15 d'Agosto daH'Iniperatore de' Francesi; e, come se

essi gli avessero posto in bocca le parole da recitare , gia cominciavano

a commentarle e stendersi a ragionarne le conseguenze. Ma venne il 15

d'Agosto, e Napoleone III stette niuto. Non fu tenuto alcun solenne rice-

vimento diplomatico, e il grosso della festa consistette in una splendida

rassegna di oltre a 100 mila uomini, parte di Guardie nazionali, parte
di milizie regolari, che nel Campo di Marte diedero di se una beliissima

mostra e mandarono vive acclamazioni all' Imperatore, airimperatrice
ed al Principe Imperiale. II Clero poi di gran cuore aderi all' invito fat-

togli dal Ministro dei Culti, sig. Roulartd, di pregar dal Cielo al Capo
dello Stato quei lumi equelle grazie, di cui abbisognaneirarduo suo c6m-

pito, fatto ancor piu.arduo dalle presenti cogiunture d' Italia e dai do-

veri della Francia verso il Santo Padre. La giornatasi chiuse- conisfol-

gorante luminaria>e magnifici spettacoli pirotecnici.

4. L' indomani, 16 agosto; fu tenuto un lungo ConsigHo di Stato, tut-

pres'iedevaT Imperatore ed assisteva I'lmperatrice; e <pialche giorno
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dopo rimperatore da Saint Cloud si condusse al campo di Chalons, dove fu

ricevuto con acclamazioni calorose delle truppe, in mezzo alle quali passo
,a cavallo, col principe imperials , per recarsi alla-sua tenda

;
e poco ap-

presso una serenata a lume d' innuinerevoli fiaccole inauguro il comincia-

jnento delle annual! esercitazioni.

5. Comparve in Francia, sul cominciare dell'Agosto, un nuovo giorna-

le, La France, istituitodaalquanti Senator! e diretto dal sig. La Gueron-

jiiere ;
e inteso a sostenere una

pojitica
liberale , conseryativa e conci-

Jiante al tempo stesso. Scopo difticilissimo a questi tempi ,
massime ri-

spetto alle quistioni che furono toccate nei prim! numeri della France;
Ja quale riprppose,

con buon garbo e con 1' usalo frasario
,
le teoriche ed

.i divisamenti del tamoso opuscolo Le Pape ct le Congres ,
come base del-

I' assetto da darsi alia quistione roniana , a salvaguardia dell' indipen-
denza del Santo Padre ed a componimento delle cose d' Italia. Ma non

iardarpno a scrosciare sul capo al La Gueronniere tutte le folgori delie

fazioni liberalesche
,
e in mezzo ai furori di tutti i giornali officiosi e in-

dipendenti egli parve proprio Daniele nel lago dei leoni. La zuffa diven-

ne poi accanita peggio che mai
, quando La France assevero che nuove

promesse e malleverie
,
a nome del Governo imperiale , si fossero date

.recenlemente al Santo Padre, contro ogffi invasione Garibaldesca e Pie-

jiiontese, ed a guarentigia della inlegrila dello Slato presente. Tuttavia

jn mezzo a tal tVastuono La France continue a procedere imperturbata,
mostro di sentire che non sarebbe assalila con tanta \iolenza, se di lei

non si facesse grandissimo capitale ;
siccbe in

yerita
essa apparisce ,

e

,gli altri la trattano come giornale ol'ticioso e ispirato ab alto Ma 11 Con-

stilutionnel ,
la Patrie , il Pays, non poterono tollerare tal impressione,

c altamente si
dichiararonp

autorizzati a bandire, che la France non e

punto ne poco un diario ufficioso
;

il che essa
cpnfesso

schiettamente.

6. Ma, lasciando codesti torneamenti di giornali, che in verita di-

.pendono parte dall'interesse, e parte dall'essere ciascun di loro il por-
tavoce di qualche personaggio importante, meglio e fermare

Ip sguardp
.sul mirabile contegno deU'Episcopato francese, che in questi ultimi tempi

specialmente si copri di i'ulgidissiraa gloria per la sua devpzione alia

.Santa
Sep'e. L'Independance Beige del 12 Agpsto ha una corrispondenza

da Parigi, la quale, tuttoche incorniciata di calunnie, d' impertinenze
^e di sarcasm!

,
torna ad elogio incomparable di quelli cui vuole far

ingiuria. Essa \
ra tutta in deplorare che i Vescovi ,

dal primo all' ul-

timo , senza cccettuarne pur un solo, abbiano fatta pubblica e solen-

XIQ adesione
all'Indirizzp

del 9 Giugno. Da in ismanie al pensare.che
fossero cosi frustrati i disegni del sig. Rouland, il quale, come iyi e det-

.to ,
fece di tutto per promuoyere al yescovado uqmini di sentiment!

.gallicani ,
cioe creduti devoti prima a Cesare

, poi a Dip. Or questi

.appunto ,
dice stizzosamente il corrispondente ,

sono i piu focosi per
difendere Pio IX

,
e Carlo acclamare in ogni loro parrocchia con en-

,tusiasmo e con le grida di Viva il Papa Re! Or chi si sarebbe as-

pettato tal disinganno? esclama dolenle e rabbioso
; Chi avrebbe cre-

duto che il GoYerno sarebbe
cpsi gabbato? Neppure un solo di que-

jsti Yescoyi si separo dagli allri ! Neppur uno
; tantp

e in essi fermo

il convincimento che cio basterebbe a chiarirli scismatici dal corpo del-

1' Episcopate cattolico ! Queste sono confession! preziose, delle quali ci

.bast! per ora questo cenno, riserbandoci a yalercene a suo tempo.
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Nienle potea venire cosi in concio per dimostrare e porre all'aperto

Ja cancrena incurabile che rode le viscerc al nuovo regno d' Italia
;

<?ome I'impensato accidente dell'audace rivolta del Garibaldi. Erano

scorse appena poche settimane, die il riconoscimento del nuovo stato

di cose nella Penisola per parte di due grandi Potenze avea messo

in giolito, apparentemente almeno, tutli gl'interessati alia conserva-

zione della mostruosa unita, in che si erano raccozzate tante membra

diverse e ripugnanti tra loro. Gia si trombava dall'un capo all'allro

del mondo iiicivilito, che 1'Europa si era alia fine persuasa della sla-

bilita del nuovo regno, e Tltalia, omai secura di se, entrava nel con-

sesso delle grandi nazioni. Alle buffonesche millanterie della stampa

indigena facevano eco i prezzolati giornali di oltremonte
;
e gia colei

che siede sopra I'acque ammiccava al novello drudo, per continuare

la tresca a cui e da pezza abituata co' Popoli e coi Regi*.

Invano le umilianti restrizioni apposte al vantato riconoscimento
,

e le promesse, almeno finte
,
a che erasi dovuto soggettare il Gabi-

netto di Torino
, palesavano che in quello alto si acchiudeva per lui

un avvilimento piuttosto che un trionfo. Invano le grida di dolore,

che si levavano da ogni parte della Penisola, manifestavano la violenta

oppressione, che pesava sui popoli ;
e la bestiale ferocia, colla quale

si cercava inutilmente di spegnere nel sangue la reazione delle pro-

vince meridionali, rendeva evidente rimpossibilila di lenere a lungo

sotto 1'abborrita dominazione di un governo spietato e scredente uo-

mini in cui brilla tuttavia un raggio di onesta e di religione. Alle

querelc si rispondeva col sogghigno ,
sui falti atroci si celiava

;
e

ima diplomazia senza pudore ,
la quale avea osato di chiamar nega-

zione di Dio il mite reggimento d'un legiltimo principe, non dubila-

va di assolvere in pieno Parlamento tutte le iniquita d' un governo

Serie V, vol. Ill, fasc. 300. 41 9 Settembre 1862
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usurpatore coll'inqualificabile formola: Le cose d'Italia vanno bene.

Con queste arli
,
con questo cinisrao si procuraya di pervertire la

pubblica opinione in Europa, di atlutare le ire dei popoli, e d' impor-
re un falso aspetto allo stato interno della Penisola.

Ma ecco die la Provvidenza divina ha pcrmesso un falto
,

il quale

per la sua grandezza e pubblicita non pote tenersi nascoso, e per Tin-

dole sua determinata non puo venire impedito dalT esser compreso

per quel che significa. La marcia Irionfale e i successi ottenuti dai

Garibaldi in Sicilia e die stavano per oltenersi nel regno di Napoli,

1'atteggiamento serbato dal Governo piemontese a principio ;
i prov-

wlimenti spetlacolosi, a cui esso venne finalmente costretto di ri-

correre
;

i moti suscitati nei diversi paesi d' Italia, son cose non po-

tute in niuna guisa occultarsi, e con eloquentissimo linguaggio ri~

velano, anchc a chi non vorrebbe, sopra quali labi-li puntelli 1' Italia

e mantenuta nella sua filtizia cd innaturaie unita, e come essa si ag-

gira sopra 1'orlo d'un precipizio, da cui non polra scampare, se non

si libera dallo slato violento al quale e stata soltoposta dalla forza e

dalla perfidia.

Noi non crediamo essere oggimai persona si slolta, che a franten-

dere la natura del moto garibaldino si faccia far velo alia menle clal-

la formola; messa innanzi da principio per arte : Roma o morte.

Tutti i giornali italiani, a qualunque partito apparlengono , riconob-

bero die qudla formola non era che un mantello per coprire, finche

ne fosse bisogno, Taperta ribellionc al governo. II grido abbasso

i nastri azzurri
(
colori della Dinastia sabauda

)
non echcggiava

solamente nelle vie di Milano. Anche nelT Italia meridionale quests

parola d'ordine dei sellarii era proferita contemporancamente e ap-

punlo in Catania. Ouesta nuova prova non era certamente necessaria

per dimoslrarc die la quistione di Roma e un mero preteso c che il

moto attuale e direttamentc contro Casa Savoia; ma abbondanza di

prove non nuoce. Cosi la Gazzetta delPopolodl Torino. E YOpi-

nione parimente di Torino : Roma non e pel partito d'azione che

un passo nella grandc rivoluzione, che dee spandersi come torrente

irrcsislibile sulT Europa. Nel medesimo senso parlarono gli altri

giornali ;
anche qudli del partito garibaldino, togllendosi finalmente

la maschcra dal viso.
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Ma che uopo c'e di ricorrere ai Giornali, quando il Governo stesso

1'cbbe espressamente dichiarato: Sire (cosi esso scrisse nelsuo rap-

porto al Re) il Generate Garibaldi , posli in dimenlicanza i doveri di

cittadino, ha alzato in Sicilia la bandiera della ribellione. II vostro

nome e quello d' Italia stanno ancora ad illusione dei semplici stt

quesla bandiera
,
ma non servono piu che a velare gl' inlenti della

Demagogia europea ,
al servizio della quale egli sembra aver oggl

posto il suo braccio e la sua rinomanza, Sopra di che Y Opinione

nazionale , giornale governalivo , esclamava : II dado e gittato !

Garibaldi e dichiarato ribelle
;

1' eroe da leggenda 'dell' Ilalia sara

ormai trattato come brigante, come Chiavone.

Or come va che quest' agitatore di popoli , questo serviiore della

demagogia europea, ha potuto in barba del Governo percorrerc dal-

1'un capo all'altro tutta la Penisola, riscolendo in ogni citta plausi in-

descrivibili e frenctiche ovazioni? Comefha poluto istiluire ccngreghe,

spargere programmf, ordinare assembramenti ? Come ha potuto rac-

cogliere un esercito a sua disposizione, fornirlo di armi, di vestimen-

ta, di soldo, e alia testa del medesimo attraversare tulta la Sicilia fmo

ad impossessarsi di una delle sue piu principali citta
,
sotlo gli occhi

di due generali, convenuti connumerosissime'schiere per impedirgli

il passaggio? Da che ci ha ombra nel mondo di societa civile non

si e veduto mai un simile fatlo.

E il Governo frattanto die cosa credelte di pote.r operare? Inter-

pose preghiere , scongiurando il Garibaldi che volesse cessare
; gli

spedi nunzii, che Iraltassero con lui come da Potenza a Potenza
;
man-

do ordini a mezz'aria alle autorita subalterne, i.quali furono da quesle

debolmente eseguiti, e apertamente disprezzati dai popoli. Infine per

ultimo sforzo d'energia indusse il Re a mandare un proclama al Gari-

baldi, che quesli accolse con beffardo sorriso ,
senza curarsene piu

che lanto. Giammai
,
dice a ragione il Dirilto (N. 326) ,

la dignita

diun Governo fu slrascinata piu obbrobriosamente nel fango. La

storia registrera ne' suoi fasti un tale avvenimento, ma esso a stento

Terra creduto da quelli, che questo tempo chiameranno antico.

Cio, che forma la meraviglia di coteslo fatto, non e certamente

1'audacia dell' avventuriere nizzardo. Non ci ha nulla di slraordina-

riamente audace in lenlare un colpo ,
che tutte le circostanze pro-
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mettevano sicuro, con la ceriezza, nel caso che fallisse, di non in-

correre veruna pena. 11 Garibaldi sapeva benissimo che le popola-

zioni, stanche deH'oppressione piemonlesc, avrebbero ascoltato vo-

lentieri una voce che le invitasse, come che fosse, alia fiscossa.

EgH sapeva di avere per ogni dove emissarii e cons or 11 in gran nu-

mero che gli avrebbono lenuto bordone. Conosceva a-prova il timore

che il Governo avea di lui
,

e 1' ultimo tentativo
, benche abortito,

dclla spedizione nel Tirolo glicne avea dato un fresco leslimonio. Egli

si credeva sicuro perfin dell' csercito; e a coloro, che lo esortavano

a non eccitare una gucrra civile, rispondeva sorridendo : Non te-

mete
,

la guerra civile non ci sara; i soldati non riceveranno mai

Fordine di far fuoco sopra di me; e se lo ricevessero, non Fesegui-

rcbbero. Ed infalli le molte diserzioni di quclli che dalle file del-

1' csercito passavano nelle sue
;
la dimissionc data in massa di 46 uf-

ficiali della Brigala che si spefliva contro di lui
;

il suo passaggio con

numerosa oste da Catania in terraferma, sotlo git occhi di due fregale

che finsero di non avvcdersene, dimostra che i suoi calcoli erano ab-

baslanza fondali. Egli dunquc giocava a carte conosciule, e sicuro di

vincere o almeno di non soccomberc. Ma tulta la meraviglia di queslo

fatto, senza risconlro riella vita de'popoli, sorge daparte del Governo,

il quale lascio fare tutto questo c non seppe o non pote porvi ostacolo.

Se non seppe, diede pruova d'una milensaggine insigne, quale appena

potrebbe supporsi in un bimbo o in un mentecatto. Se non pote, diede

prueva d' una debolezza vergognosa ,
che lo esaulorizza in faccia al

mondo. In ambo i casi e verissima la proposizione di Napoleone III :

L'Italia e senza governo (Opinione N.230). Or che siguifica essere un

paese senza govemo? Significa un paese in preda deiranarchia; e come

un cadavere destituito del principle di vita. Ecco 1' Italia rigenerata.

Senonche, quanlunque tardi, il governo si senti scosso dal senti-

mento della propria dignita, e si risolvelte alia line di arreslare i

conati del grande agitatore. E quali sono i provvedimenti a cui appi-

gliossi? Dopo un' acerba rcquisiloria fatta in pieno Parlamento contra

del Garibaldi
,
ordino che tutle le citta di Sicilia fossero messe in

istato d' assedio, e sotlo il blocco 1' intera Isola. Sospese la liherta

della slampa; sospese le franchigie costituzionali ;
riuni tutli i pote-

ri civili in mano del comando militare
,

e di questa diltalura voile
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ehe godessc qualunque capo cli railizie nel luogo dove campeggi^sse.

Oltre ai seltanta battaglioni gia raccolti in Sicilia, vi spedi il fiore di

lutto 1'esercito. Mando a comandare 1'armala lo stesso Ministro della

marina e tutte le forze di terra e di mare pose sotto gli ordini del fe-

roce Cialdini, reso celebre pei suoi bandi sanguinarii, pei suoi bom-

bardamenti contro le leggi di guerra, per le sue carnificine da can-

nibale. E perciocche non ostante le milizie che intorno a Garibaldi

slringevano cordone , non ostante i vascelli che chiudevano il mare,

Garibaldi con gran parte de'suoi era sbarcalo tranquillainente in Ca-

labria; lo slato di assedio fu esteso anche alle sedici province del

rontiuenle napoletano ;
sicche mezza Italia si trovo posta sollo la dit-

tatura militare. Misericordia ! E perche tullo queslo subisso?

Non puo ncgarsi die se il governo si mostro conlennendo e ridi-

colo, nella precedenle indolenza, si mostro tale assai piu nella sua

iperbolica operosila. Che cosa temeya egli per ricorrere a si gravi

ospedienti? Che lulto il popolo delle Due Sicilie insorgcsse? Se e cosi,

k

gli dunque crede lecilo adoperare la forza per comprimerc il niovi-

mento d'un intero popolo, e adoperarla in proporzioni eziandio slra-

bocchevoU? Ma, c il diritlo del popolo sovrano; la legitlimita dclle sue

libere manifestazioni ;
le ragioni inviolabili a darsi quel governo, che

pi.ugliconviene, chesono i pretesi titoli delle famose annessioni, dove

sono ite? Non e forse popolo italiano quello di Napoli c di Sicilia? Non

popolo italiano quello 'che seguiva Garibaldi, e popolo Haliano spon-

laneamente raccoltosi? Era ito egli forse ad arrolarlo in Croazia o nella

Lapponia? Avevaalmcno imposlo cerne forfate? E non siele.voi que-

gli stessi, che minacciaste di scagliare le vostre numerose masnad>

contro il piccolo esercito ponlificio, se questo avesse osalo di repri-

mere colla forza in qualunque cilia soggetla al Ponteficc le manifcster -

zioni del popolo, procurale dai vostri emissarii? Tultavia avete avutc^

cuore di correre colle voslre milizie a soffocare nel sanguo i voti d'un,

allro popolo, ad impedire che esprimesse liberamente i suoi voleri
,
ed

eravate pronli a dirizzare le vostre artiglierie di terra e di mare con-

tro Catania o allra citla e spingere all' assalto i yosld baltaglioni;

voi ,
che spiravatc furore , perche un sol reggimento papalino collo

spai'o d'un sol cannone, colla pugna di un quarto d'ora era riuscito.

con a reprimere ,
ma a liberare Perugia dalla Urannia rivoluziona-
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da! Vimmagine dell'mw//a Perugia, che vi animava tanto a vendi-

earla contro il Pontefice, non ha avuto poi alcuna forza a trattenervl

dallo spingere le baionetle de' vostri bersaglieri contra petti italiani

nelle allure d'Aspromonte? Cialtroni, che vi beffate egualmente di

Bio e degli uomini, e vi ridete tra voi degli sciocchi che prendono

sul serio le vostre parole!

Si dira per contrario che T insurrezione ,
a cui si voile porre ri-

medio
,
non era deir inlero popolo ,

ma sol di pochi fanatici , eon-

Iro la volonta comune. E veramente il Governo si affatico a farci sa-

pere ne' suoi dispacci che Garibaldi non era seguito, se non da un

paio di migliaia di ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Ma se traltavasi

sol di ragazzi , percke porre sotlo lo stato d'assedio dieci milioni di

sudditi? A comprimere i ragazzi basta lo scudiscio e una mano di

pedagoghi ; perche voi dunque vi spediste artiglierie ed esercili ?

Tutte le citla dell'Isola e del Continente , diceva il Governo, sono

tranquillissime. Sono tranquillissime, evoi sospendele per esse ogni

liberla costituzionale ? Sono .quiete come olio, e voi vi bandite lo

stato d'assedio ? Amavate forse con si severo spediente eccitare in

loro qualche lurbazione; giacche vi noiava la loro troppa tranquillita?

Lo stato d'assedio, ripigliava il Governo, dapertutto e slato accolto

benissimo. Tenele il riso, se vi riesce, o lettori. Dopo due anni di edu-

cazione liberale nella Penisola, si e riuscito a queslo risultato, che tutti

hanno una simpatia singolare per lo stato d'assedio e per la sospen-

sione, almeno, delle franchigie coslituzionali! Ne veramente la cosa

dovrebbe sembrare incre'dibile , posto che si consider! a che final-

mente esse franchigie son divenute per la gente onesta e pacifica.

E qui sorge spontanea una considerazione. Lo stato d'assedio per

iullo il Regno di Napoli e di Sicilia e un fatto che non si era mai

veduto per Taddietro sotlo i legittimi Principi. Se Ferdinando II, se

Francesco II, fosse slato mai costretlo di venire a si grave espedien-

le, avreste tosto udito gridar sulla Senna e sul Tamigi all'oppres-

sione, alia lirannide ,
ai popoli gementi tra le catene. Peggio poi se

il Pontefice avesse dovuto prendere un tal provvedimento pel suo pic-

colo Stato. Saria bastato cio solo, per far giudicare ai barbassori della

diplomazia liberalesca ed eterodossa, che la causa del Pontefice era

irrimediabilmente perduta, e la sua autorita civile non piu possibile
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ad esercitarsi sopra sudditi, pel quail erasi dovulo ricorrere a tanto

cslremo. Ora un lal fatto lo vediamo cseguilo per parte d'un Governo

usurpatore, ed eseguito in misura sommamente rigorosa, coll'appoggio

d'un esercito e d'una flotta; eppur chi zilliscc? Che diciamo, chi zitti-

sce? Pur troppo i settarii d'ogni paese ed una stampa ,
die suol ^eiK

dersi al maggior offerente, fa sentir la sua voce; ma la fa senlire per

eiicomiare anzi 1'energia del Governo, che ha saputo cosi bene e con

tanta efficacia e speditezza far vaiere il suo diritto ad una giusta re--.

pressione. Cosi gli uomini si beffano della verita e della giuslizia.

Ma se tale, per I'miquift, de' tempi, e Uoperare degli uomini d'og-

gigiorno ;
ion per questo si cangia la natura delle cose ed il falso

diventa vero. Not abbiamo questo fatto innegabile, che tutta 1'Ilalia

meridionale era pronta a seguire la voce di un uomo, dichiarato ri-

belle dalla dominazione piemontese. Che diciamo Tllalia meridionale?

In Genova un suo proclama basto ad eccitar sedizioni, che non pote-

rono vincersi senza spargimento di molto sangue. In Firenze il me-

desimo proclama levo il popolo contro il Governo e fu uopo che

accorressero le milizie, si adoperasse la forza, si venisso alle mani.

Mentre scriviamo
,

i nostri lettori hanno avutp ragguagli di allri

moli insurrezionali , ollre a quelli piu o meno sanguinosi di Milano ,

di Monza, di Como, di Brescia, di Palermo, ecc; sicche in alcune citta

degli usurpali Stati della Chiesa si grido dal popolo con enfatica an-

tifrasi: Abbasso la Liberia piemontese; viva la tirannia de' preli 1.

Che vuol dire tutlocio in buon latino? Vuol dire che 1' Italia geme
sotto un giogo importabiie, e che il famoso plebiscite di annessione

al Pienionte 0' fu un inganno ed una menzogna ; o il Piemonte ha

avuto rabilita con due soli anni di reggimento di disgustare i popoli

per.guisa, che essi oggimai non vogliono piu sapere di lui. Ma sen-

za negare questo merito al Governo piemontese ;
la yerit^t e die il

suffragio, coriseguito da esso, fu opera della setta rivoluzionaria, con

cui gli convenne far lega, e la quale s'indusse a favorirlo per trarne

partito ed acquistar cosi agio e tempo di rafforzarsi e spaziare in

piu libero campo. Essa per altro non ha smesso nepjwire un panto

ete'suoi biechi intendimenti ;
ad attuare i quali procede innamlcoe

Romen\m. 211.
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una perseveranza indomabile. Non era mestieri neppur delle recent!

pruove per convincersi di cio ;
la storia di tutti i tempi ne era suffi-

ciente maeslra. Sol fa stupore come uomini, che pur sono sperli del

mondo, si dieno a credere di poter licenziare il corso della rivoluzione

fino a un certo segno e poscia arrestarla a loro talento. La rivolu-

zione non s'arresta; ma sol siconquide. Sbrigliata che sia una volta,

essa vuol correre tutto 1'aringo e gettare i popoli neli'estremo dei

mali ,
fmche il suo medesimo eccesso non la consumi. Essa corre

senza rattento al suo ultimo scopo ;
e non dubila di schiacciar nella

foga quelli stessi, che prima la licenziarono al corso. Ben presto se

ne avvedra lo stesso Re galanluomo, nonche i suoi amici e protetlo-

ri, se la rivoluzione italiana giunge a trionfare un giorno.

Ne questo e semplice frutto di raziocinio
;

i rivoluzionarii oggi-

mai vcl confessano da loro medesimi. Ecco come in questi giorni

essi parlavano per bocca d'uno dei loro organi: ^Narrano i giornali di

Torino che Garibaldi e riuscilo a portare in Catania la sua bandiera,

perche al Governo di Yittorio Emmanuele non regge il cuore di co-

mandar la batlaglia contro uomini italiani , cemeche fibelli. Ma nel

1819, quando fu vinta, o quasi, la rivoluzione sui campi di Novara,

ressc bcnc a questo stesso Governo il cuore per bombardare in Ge-

nova una popolazione italiana!... No, non (3 ribrezzo del sangue citta-

dino che vi fa deporre Taltera minaccia dinanzi al dittatore redivivo;

non e paura di fama infame, che vi fa indietreggiare dinanzi all'odiata

camicia rossa del liberatore. Voi vi arrestate, perche la via di san-

gue fralcrno, clie'dovrcslc seguire nclla guerra a Garibaldi, fa capo

ad una tomba aperta die aspelta UN GRANDE CADAVERE ; il cadavere

di quella istiluzione, die lo stesso Garibaldi
,
due anni or. sono, HA

GALVANIZZATO .colla propi'ia gloria sulle sponde del Vollurno. (Uni-

ia Italiana 22 Agosto). E gli event!, che tennero dietro a queste pa-

role, ben mostrano die esse dicevano il vero.

Di qui si fa chiaro, a chiunque ha fior d' inlelletlo, 1'assurdo che

e di mantenere la filtizia unita statuale d' Italia
;
volutasi creare a

dispetto delta natura c di tulli gl' interessi
,
che ineluttabilmenle vi

ripugnavano. Gli ullimi folii han messo nella massima evidenza che

vero parlilo piemontcse non sussiste nei paesi recentemente con-

quislati dal Piemonte. I veri partiti son due : quello dei Principi le-
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giltimi ,
e quello della rivoluzione personificata ncl Garibaldi. 11 par-

tilo piemonlese non e che una piccola frazione di quelli, die la fame

o 1'ambizione liene legati al presenle stato di cose : e per tenersi in

piedi ban bisogno di uno sterminato esercito e dello stalo d' assedio.

Esso e riuscilo finora ne' suoi disegni , perche avea a suoi servigi il

parlito della rivoluzione, e credeva sloltamente di polere far sempre
a fidanza con lui. Ma ora quest' alleanza e rotta^ e'senza cio il par-

tito rivoluzionario ha mostrato a prova di non avere spogliala la sua

rea e malvagia nalura. Delle due 1' una : la dominazione piemon-
lese si mantiene separata dal partito rivoluzionario

,
ed essa in bre-

ve crollera sotlo i suoi colpi o di quelli della reazione
,
come mac-

china senza consistenza e senza vigore. riannodera col partito ri-

voluzionario gli antichi legami , e cio non varra che a concedere a

quell' indomita ficra 1'agio per rifare le forze e apparecchiar meglio

la trama per una congiuntura piu propizia.

Non vale illudersi
,

il velo e squarciato; e il governo stesso non e

stato piu in grado di tenernc, come che fosse. raccoHi i lembi. Fino-

ra un po' di polvere agli .occhi potea gettarsi , rappresenlando come

opera di briganti le reazioni armale delle province meridional!
; co-

me eccitazioni clericali il malcontento delle citta
; come conati di

pochi improvvidi i tentativi di rivolla qua e la manifestati. Un siste-

ma d' inlimidazione abilmente diffuso ; dei villaggi che si mandas-

sero alle fiamme di tanlo in tan to ; fucilazioni di refrattarii o sospet-

ti lasciate airarbitrio di crudeli capitani; arresti e condanne e desti-

luzioni di persone invise, benche pacifiche; una fierissima persecu-

zione contro la Chiesa e i suoi ministri
; e qualche altra bagattella

di oppressione piu o meno estesa e sistemalica
;
erano mezzi che po-

tevano camuffarsi
,
secondoche metteva conto

,
attese massimamente

le menzogne , onde li avrebbero mantellati le compre lingue dei

giornalisli. Cosi poteva in qualche modo la pubblica opinione tener-

si dubbiosa ;
e una perfida diplomazia potea mostrarc di almen non

addarsi 4elle dure condizioni ,
in che si versava 1' infelice Peiisola.

Ma ora che in onta delle inlime governative e della voce stessa

del Re galanluomo ,
all' invito di un uomo ,

dichiarato ribelle e de-

magogo ,
si son yedute pronte ad insorgere province e regni ;

e il

governo non aver potuto altrimenti occorrere all' immincnte perico-
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!o cho col porre in istalo d'assedio la mel del preteso regno, e

macchiare di saugue cittadino i campi di baltaglia e le vie della

citla ;
chi sara die osi piu affermare le simpatie degl' Ilaliani per

1'unita di Stato solto lo Scettro sabaudo? Qra che son venuti al-

1'aperto, per coufessione stessa del governo, gl' intendimenti irremo-

vibili della rivoluzione, ai conati della quale appena e stato schermo

bastevole la dittatura railitare
,

e la cui amicizia e stata tronca dal

laglio delle spade ;
chi sara tanlo slolto che creda possibile la paci-

fica durata d' uno stato di cose, il quale non avea altrl element! per

soslenersi tranquillo, die quelli appunto da cui venne scosso e dai

quali e designate irrovocabilmente alia morte?

Si consider! spassionatamente la cosa e si vegga se quesia non e

la fataie alternaliva
,
a cui e ridotto il governo piemontese, dopo le

manifestazioni recent! : lo stato d' assedio piu o meno permanente

o il riamicarsi col partiio rivoluzionario. II primo non gli da certa-

mente pegno di duratura esistenza e condurrcbbe in breve i popoli

ad una lotta disperata ,
e il governo slesso a una rovina inevitabile

ed ignominiosa. II secondo capo della scelta (se pure e piu possibi-

le dopo lo spargimento di sangue fraterno e la prigionia del Gaii-

baldi
)
non procaccerebbe al governo che pace efimera pel momento,

ma gli lascerebbe di sotto un vulcano ardente
,
che come prima si

apra un' uscita, vomitera fiamme da incenerirlo compiutamente. Qual

delle due parti si elegga , lo scioglimento dell' unita italiana sotlo lo

scettro sabaudo non e piu un problema ;
e un evento immancabile ;

la quistione e soltanto di tempo e di modo.

L' Europa, che ha assistito indolente alia generazione del mostruo-

so parto , non sappiamo se vorra mirarne colla stessa indolenza le

convulsive agonie. Ma per fermo nou vi assistera indolenle la giu-

stizia del Cielo ;
la quale sapra prendere giusta vendetta e di chi

opero il male
,

e di chi potendo recarvi a tempo rimedio
, per vilta

o infingardaggine si rimase ozioso.
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Turbolenze di Roma sotto Pantipapa Costanlino.

Funestissima a Roma fu la morlc di S. Paolo I, non solo per la

perdita di un si egregio Ponteficc, maperTorrendo eel inudito scan-

dalo che la segui, di un usurpatore sacrilego, il qualc, benche sem-

plice laico, os6 invadere armata mano la Sede Apostolica e, fatlbsi a

forza consacrare, la tenne ]pcr tredici mcsi inlleri. Non era certamen-

te nuovo il yedere negrinterpontificii agitaia Roma da fazioni e sfa-

smi, cd eziandio funestata da lolte e Yiolenze sanguinose. Quando

Ursicino prete nel 366 dispulava aS. Damasoil Papalo, narraRufino

essere stata si accanita la ballaglia fra le due parti ,
che le ahiese

andarono piene di umano sangue 2
: e nel 498 i partigiani dell'anti-

papa Lorenzo, rivale di S. Simmaco
,
commisero tali eccessi di as-

sassinii ed atrocita, che nessun cherico della parte di Simmaco, potea

mostrarsi di giorno o di notte per le \7ie della cilta
, senza correre

pericolo della -vita 3. "Ma era cosa al tutlo nuova, che un laico si pre-

sentasse per candidate alia suprema dignita del Sacerdozio, e colFar-

mi in mano s'intrudesse a viva forza nella catiedra di S. Pietro, e

colla medesima forza vi si mantenesse per si lungo tempo. II fatto &

minutamente narrato da Anastasio nella Vila di Stefano III, e nel-

1'Azione prima del Concilio Laleranense, tenutosi nell'Aprile dell'an-

1 Vedi questo volume, pagg. 490 e segg\

2 Tanta seditio, imo vera-tmla bella coorfa sunt , allerutrum defendenti-

busfyopulis ,
ut replerenlur Jmmano sanguine orationum loca. RUFINI Hist-

Eccles.,L. II, c. 10.

3 ANASTAS. in Symmacho.
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no 769 lie siccome anche il Re Desiderio vi ebbe in seguilo non po-

ca parte, cosi apparliene alia storia nostra 1'esporlo con diligenza.

Non era ancora spirato il Pontefice Paolo
, quando un certo Duca

Totone, nativo di Nepi e potentissimo Barone della Tuscia romana,

insieme con tre suoi fratelli Costantino, Passive e Pasquale , mac-

chino d' impadronirsi di Roma e del Papato. Impazienti della lun-

ga agonia di Paolo ,
essi tramarono con alcuni complici di affrel-

largli con violenza la morte : ma saputosi da Cristoforo
, Primicerio

de' Notai della S. Sede
,
Y orribile atlentato , riusci a gran pena , a

forza di rimostranze e di scongiuri, ad impedirlo 2. E per impedire

anche gli altri eccessi
,
a cui i quatiro scellerali fratelli si accinge-

vano, Cristoforo lor fece giurare con lui e cogli altri primati della cilia

die niuno di cssi Iralterebbe , senza saputa degli altri , della nuova

elezione; die questa si farebbe secondo l'anlic-a tradizione della Sede

1 Di questo Concilio si parla ampiamente nella Vita di Stefano HI presso

Anastasio; ma i suoi Atti rimasero lungo tempo ignoti. Luca Olstenio nella

Qollcclio Romana e il D'Achery nello Spicilegium nc pubblicarono alcuni

frammcnli, cavali dalle operc di Anselmo e di Raterio Vescovo di Verona.

Ma Gaetano Ccnni nel secolo scorso, da uri prezioso Codice del secolo IX,

appartenentc alia Biblioteca del Gapitolo di Verona
,
ne trasse in luce una

parte insigne, cioe V Esordio del Concilio, coi nomi di tutti i Vescovi che

vi assisterono, e un lungo tratto dell' Azione prima, nella quale termina il

Codice. Questo monumento importantissimo di storia ecclesiastica egli

pubblico in un libro a parte, intitolato Concilium Laleranensc Stephani HI
A. DCGLXIX etc. (Roma, Tipografia Vaticana 1735), illustrandolo con una

dotta Prefazlone ed un'ampia Dissertazione di geografia ecclesiastica, e

compiendo da Anastasio e dall'Olslenlo le lacune delle seguenti Azioni de)

Concilio. 11 Mansi lo inseri poscia ne' suoi Supplement! ai Concilii, e nella

Collcctio ampUssima Contiliorwn, T. XII.

2 Dum vero (Paulu-s Papa } in eadem decumberet infir-milotem, de qua cl

vitam flnivit, illico arrcptm a Diabolo qwdam Ncmpcsini oppidi ortus Tola

nomine cum suis ycrmanis , atque aliis nefandis complicibus XITEBANTUB BUM

iXTERFicEnz, quod mea infelicitas audiens hoc fieri prohibui, ct convocato eo-

dcm Totone vel rcUquis ludidbus in domucellam meam , sahilaribus eos ad-

gressus sum monitis, et validis uxortatus sum adiurationibitd a tanto reautm

flagicio caveri : et vix tandem aliquando eorum procacissimam valui flectere

mentem, ne in tali tantoque se immiscerent piaculo. Cosi lo stesso Cristbforo

Primicerio, narrando il fatto ai Padri del Concilio. CENNI, Concil. Lateran

pag. 7.



L' ULTIMO DEI RE LONGOBARDI 653

Apostolica, scegliendo tra i Sacerdoli o Diacom della Chiesa Romana

quello die Iddio
suggerireljj)e ;

e cbe intanto non si permetterebbe

1'ingresso in Roma a niuno dei villani dellc caslella c borgate circo-

stanti. I quatlro fratclli giurarono; ma appena usciti dalla casa del

Primicerio, intromisero in Roma per Porta S. Pancrazio molte mas-

nade di rusticani armati, tratte da Nepi ed altri luoghi e cilia della

Tuscia romana, le quali raccoltesi e squadronatesi in casa-di Totone,

ivi slettero aspettando il segnale dell' azione.

In questa il Papa Paolo mori; ed appena saputasene in Roma la

novella
, lo slesso di che era la Domenica 28 Giugno del 767

, il

Primicerio Crisloforo e tutti gli Elettori ecclesiastici e* laici si ra-

dunarono nella Basilica di S. Pietro, e qui, secondo il costume, fe-

cero pubblico giuramento 06 conservandas unicuique institias. Indi

tutti si rilirarono alle proprie case
, aspettando il di dell' elezione

,

che doveva essere
, secondo la Costituzione di Bonifacio III

,
il ierzo

giorno dopo la deposizione del Papa defunto: nel qual triduo tulti

doveano con preghiere e digiuni disporsi al grand'atto della elezione.

Ma Totone ed i suoi
,
senz' altro indugio ,

elessero subito Costanlino

fratello di Totone stesso
,
benche laico

,
ed a mano armata lo inlro-

dussero nel Patriarchio Lateranense. Qui saliti nelle stanze del Vi-

cedomino, ossia Maggiordomo Pontiflcio, efatto venire Giorgio Yesco-

vo diPalestrina, gTintiflfarono di conferir subito all'elctto 1'ordinazio-

ne clericale. II Yescovo dapprima ricuso gagliardamcnte, c proslra-

tosi appie di Costantino vivamente lo scongiuro per quanto v' e di

piu sacrosanto
,
non si rendesse reo di tanta empiela e non desse

alia Cbiesa quest' inudito scandalo. Ma gli sgherri armati cbe slava-

no atlorno
,
levandosi furiosi contro Giorgio ,

lo strinsero di tali mi-

nacce, che il misero alfine cedelte c recito sopra Costantino le ora-

zioni del chericato , doe degli Ordini minori. A tanta iniquila gl
1

iu-

vasori vollero aver complice anche Cristoforo il Primicerio, e per

mezzo di Costantino notaio gli mandarono inlimare, sotto gravissime

aiinacce, che venisse tosto in Laterano a confermare col suo suffragio

la fatta elezione. Ma egli inorridito nego risolutamente di farlo, to-

gliendo di morire piuttoslo che mai partecipare a tal elezione 1.

1 CENNI, Condi. Lateran. p. 8.
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II di seguente, 1'inlruso Coslantino fu dal medesimo Giorgio, nella

Cappella del Patriarchio
,
dedicata a S, Lorenzo

, consecrate dia-

cono l
: e la Domenica appresso , assiepato da numerose bande df

armali venne in S. Pielro
,
dove 1 tre Vescovi suburbicarii Giorgio

di Paleslrina sopraddetlo
2

,
Eustrazio di Albano e Citonato di Porto

gli diedero la consecrazione pontificate. In tal guisa V empio Cos-tan-

lino s' insedio nella Cattedra di S. Pietro
;
si fece prestare da lulto il

popolo giuramenlo di fedelta 3
;
e come col terrore dell' armi aveva

invaso il Papato, cosi lo tenne senza-contrasto per un anno eun me-

se. A rassodarsi maggiorraenle nel trono, cerco eziandio il favore di

Pipino Re di Francia : eppercio gli scrisse nel Luglio e nell' Ottobre

due leltere, regis Irate nel Codice Carolino 4, nolle quali mascheran-

dosi di finissiraa ipocrisia annunzia la sua elezione con termini di

grande umilta : esser egli stato chiamato dal voto unanime di tulta

Roma e dei vicini popoli, e con improvvisa violenza forzato ad accet-

tare questa dignila tremenda, dal cui pensiero egli era lontanissimo

ed il cui peso gli grava ora d' mioHeranda mestizia il petto 5. Fa

si fa nkma parola della ordinazlone sacerdotale, ma essa e neces-

sariamente sottlntesa in questo, come in molti altri casl in cui , nel fiber

pontificalls ed altri antichi monumenti
,

si parla di Diaconi consecrati Ve-

scovi o Papi, senza dir nulla del grado intermedio per cui doveltero passa-

re. Intorno a che puo vedersi il THOMASSIN, Vetus et Nova Ecclesiae Disci-

plina, Lib. II, cap. 36.

2 Pochi giorni dopo, 1'infelice Giorgio pago la pena della sua colpevole

codardia. Imperocche soprappreso ,
come narra Anastasio

,
da gagliardo e

pessimo morbo, divento paralitico e la mano destra gli si iiiaridi e contrasse

per modo che non potea piu portarla alia bocca, slcque tremens et lanyuem

vitam finivit.

3 Sicque universum populum sibi sacramenlum praebere fecit. ANASTAS. in

Stephana HI.

4 Sono la XLIV e la XLY, secondo I'ordme cronologico del Cenni. Ma

Carlomagno, nel comporre il Codice, le relego in fine del medesimo, sicco-

me indegne di annoverarsi tra le lettere dei Pontefici legittimi , e le segn6

col titolo di Epistolae Constantini Papae Neophyti; accennando con quest'ul-

timo vocabolo il mostruoso salto con cfti Gostantino di semplice laico era

stato fatto Papa.

5 Valde faleor intolerabilem moestitiam cordis met arcane adhaesisse . . *

et illicQ vdut ex gram somno experreclus, nimio stupore et exslasi invenio a
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grand! elogi del Re, -e lo prcga di riimovare con lui quell'intinia al-

leanza che gia lo strinse co' suoi predecessor! Slefano e Paolo: gli

raccomanda 1'esallazione di Santa Cliiesa
,
la difesa della fede orlo-

dossa
,

e la perfetta liberazione di questa provincia dal suo invillo

braccio redenta :
gli manda in dono i Gesta sanctorum di cui Pipino

avea richiesto Paolo : gli comunica una Sinodica dei tre Patriarch!

di Gerusalemme
,
di Antiochia $ di Alessandria

,
e di allri Vescovi

oriental! in difesa delle sanle immagini ,
indirizzata a Paolo e giunta

teste in Roma : e tenendo in. ogni cosa il linguaggio de' suoi prede-

cessor!
,
cerca tutte le \ie di cattivarsi 1' animo del potentissimo Re

dei Franchi e Patrizio dei Romani. Ma Pipino, die dai suoi messi in

Roma dovea essere ben informato della verila
,
non si lascio ingan-

nare dalle melaie menzogne del falso Papa ;
ed alle sue leilere ed

a' suoi messi non rispose altrimenlL che con uno sdegnoso silenzio.

Non sappiamo se Gostanlino, riuscitegli vane le pratiche col Re

di Francia, cercasse almeno di assicurarsi la protezione del Re dei

Longobardi, dal quale forse non gli sarebbe stalo difficile il comprarla

ol cedere alcune di quelle giastizie di S. Pietro, die Desiderio tanlo

agognava. II Sigonio, storico per altro gravissimo, non solo inchina

a crederlo, ma non dubita di affermare che Desiderio , volendo pei

suoi ambiziosi disegni perturbare Roma e 1' Italia
,
sollecitasse egli

.stesso il Duca Totone all'esecrando atlentato, e gli prometlesse se-

cretamente aiuti l. Donde abbia egli tralto questa nolizia o conget-

tura, ci e ignoto : certo e die la \ila di Stefano III presso Anastasio,

II quale pure suoi essere severissimo conlro Desiderio, e gli Alii del

Concilio Laleranense del 769 ed i Cronisti conlemporanei non ne

Deo in me rogatum, quod nunquam oplavi, quod nunqiiam penitus cogitavi,

nee cor puslllitatis meae quoquo modo ascendit, ex improvisa enim violentia,

manu a populorum innumerabili concordantium mtldtudine, velul valida

>aura venli raptus, ad tarn magnum el terriblle ponlificalus columen proveclus

sum. GOD. CAROL. Epist. XLV.

1 Libidine imperil prope haereditaria stimulatus ( Desidenus ) occasioned

quaerere Italiae atque Ecclesiae perturbandae instijuit. Itaque Paulo non-

dum mortuo, sed gravissime a/fecto, ut maleriam rerum Romae novandarum

-praeberct, Totonem Ducem Nepesinum ad Sedem Apostolicam invadendam

sollicitamt: ac secreto adeamrem auxilium ei suum promisit. De Regno Ita-

liae, Lib. Ill, a. 167.
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hanno il menomo indizio. Anzi la serie del falti seguenti e la coope-

razione, che tosto vedremo preslata da Desiderio al discacciamenlo

del Papa intruso
,

c' inducono a credere eh' egli fosse lontanissimo

da ogni complicila con Totone e Costantino : laonde noi ci guarde-

remo dal gravare di questa nuova colpa la memoria di quel Re
,
so-

pra il cui capo troppe altre gia pesano.

Inlanto 1'audacia di Tolone e la-prepolenza delle sue masnade

armale lo faceva in Roma padrone del campo : primo e funesto esem-

pio di quelle violenze, onde le potenti famiglie romane ed i Baroni del

Lazio, della Tuscia, della Campagna e della Sabina travagliarono poi

nci secoli seguenti cosi spesso la Chiesa
,

e impadronendosi della

creazione del Papa, cercarono di usurparne per se la potenza sovra-

na. Molli certamente, fraiPrimati del clero e della nobilta, gemeva-

no della lirannia del Duca e del servaggio in cui 1' indegno Anlipapa

leneva oppressa la Sede Aposlolica ;
ma a niuno has lava 1'ardimenlo

o la forza di rovesciare il tiranno ed il suo idolo. Per riuscire nel-

T impresa, fu d' uopo ricorrere agli stratagemmi ;
e ne fu archiletto

ed esecutore qucl Cristoforo Prin>ic*erio, chc abbiam veduto opporsi

fin dal principle allc scclleratc frame di Tolone. Prima nondimeno

di dcscriverne il come, giovera far meglio conoscere al leltore que-

sto insignc personaggio, il quale fu a quei di parle principal issima

in lutte le viccnde dello Stato e della Chiesa, e termino poi con tra-

gica morlc la sua illustrc carriera.

Cristoforo era gia un dei piu cospicui minis! ri della Corte Romana

e Consigliere della S. Sede, ai tempi di Stefajio II
;

il quale nel 757

lo mando con Paolo Diacono (che fu poi Paolo I
)
e coll'Abate Fulrado

a traltare con Desiderio, allora semplice Duca, quella lega ed esi-

gerne quei giuramenti ,
in virtu di cui il Papa lo innalzo al rcgno 1.

Sotto Paolo I, Cristoforo aggiunse alia dignila di Consigliere quella

di Primicerio de Notai, ch' era il primo dei sette Gmdici palatini 2,

1 3/foi'f suum germanum, Paulum scilicet diaconem, alquc CHRISTOPUOUBM

CoNsiLiAm'M vna cunt pracfato Fulrado in paries Tusdae ad praedictwn

Desiderium etc. ANASTAS. in Stephana II.

2 I sette Giudici Palatini , dei quali ricorre sovente la menzlone in tutti

i monument! ecclesiastic! del secolo VIII e dei seguenti, erano 1. il Primi-

cerius Nolariorum , detto anche Primiceriui S. Sedis, 2. il Secundiccriwy
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ed avca il principal maneggio di tulli gli affari
, cquivalendo presso

a poco a quel che ora chiamasi Cardinale Segretario di Stalo. Ed in

una lettera del Pontefice a Pipino leggiamo un magnifico elogio

dell' integrita e fede di Cristoforo, nell' adempimento del suo alto

ufficio. Imperocche, avendo 1' Imperatore Copronimo tacciato Cristo-

foro di mala fede, come se egli di capo suo e senza sapula del Papa
fabbricasse le lettere pontificie die andavano a Coslanlinopoli ed in

Francia, ed ai messi dell' Imperatore e di Pipino desse a inlendere

una cosa per 1'altra; il Papa, pigliando gagliardamente le difese del

suo primo Minislro
,
ed invocando Iddio in leslimonio

,
afferma

queH'accusa essere falsissima, non aver mai Cristoforo fatto nulla

senza o conlro 1'ordine del Papa, essere sempre stato di lealta ed in-

tegrita provatissima nel pontificalo di Stefano come nel preseute, ed

aver sempre dato pienissima soddisfazione per la sua fede imma-

colala e per salda costanza d' ammo 1.

3." 1'A.rcarius, i. il Saccellarius, 5. il Protoscriniarius, 6. \\ Primus defen-

sor Qssfa Primicerhis defensorum, 7.il Nomenclator, chiamato lalvolta Admi-

niculator. Erano essi i primarii Uliiciali del sacro Palazzo Lateranense e

dellaCorte pontificia, e vengono spesso designati genericamente col nome

di Proceres, Primates, Officia palalina, Indices palatini, Indices de clero. Al

Primicerio, e dopo lui al Secondicerio, apparteneva il governo della Can-

eelleria e Segreteria di Slato, e la sovrintcndenza degli altri ufliciali. L'Ar-

cario, ossia Tesoriere, riscuotcva e custodiva il danaro pubblico. II Saccel-

lario, cosi detto da saccellus borsa
,
era il pagatore delle milizie e del sala-

riati del Governo, e il distributore delle liraosine, delle roghe, del presbitc-

ru* e altri donativi soliti farsi.dai Papi. 11 Protoscriniario o Primiscrlnio

presiedeva al corpo degli Scriniarii che erano i custodi degli scrigni ossia-

no archivi ,
e insieme scrittori di atti ed istrumenti pubblici. 11 Primicerio

dei Difensori era il Capo degli Avvocati e patrocinatori delle cause delle

chiese, dei poveri, dei luoghi pii ecc.; ai quali spesso commettevasi la giu-

dicatura di altre cause gravissime. II Nomenclatore finalmente avea per

ufficio di chiamare e di nominare gl' invitati alia mensa del Papa nei di so-

lenni
,
d'introdurre nelle adunanze Conciliari quei che vi si doveano ascol-

lare, di ricevere le dimande di quei che volcano udienzadal Papa, e d'in-

lercedere pei pupilli, per le vedove, pei prigionieri e pei poverelli. Veggasi

intorno a questi Ufficii principalmente il GALLETTI
,
Del Primicero ecc.

1 Nam illud in ipsis snis apicibus asserunt
, quod dilectus fdins noster

CHRISTOPHORUS PRIMICERIUS ET CONSILIARIUS, sine nostra anctoritate nobfo

Serie V, vol. HI, fasc. 300. 42 9 Settembre 1862
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La eondbtla cli Cristoforo, dopo la morte di Paolo I, moslra quan-

to fossero giusti qucsti elogi. Sopra di lui.veniva allora a cadere 11

peso principale del governo, giacche in tempo di Sede vacante, il

Primicerio della S. Sede, insieme coll'Arciprete e coll'Arcidiacono

della Chiesa Romana, servabanl locum S. Sedis Apostolicae , come

si ha dalle formole del Liber diurnus dei Romani Pontefici 1, ed ogni

cosa ordinavano, fmche non fosse insediato il nuovo Papa. Ma nel

767, la violenza improvvisa di Totone avendo invaso ogni cosa, 1'or-

dine consueto e 1'autorila di quel sacro triumvirato resto calpeslata :

dell' Arciprele e dell'Arcidiacono non si ha niuna menzione; e il Pri-

micerio Cristoforo, benche risolulamente si opponesse all' invasore,

mancando lultavia di braccia armale che baslassero contro le mi-

lizic di Totone, dovcllc ridursi a piangere in segreto sopra Y oppres-

sione della Chiesa 2. Anzi neppure questo piangere gli fu consenlito

da Tolone; il quale, ben sapendo d'avere in lui un avversario irre-

conciliabile, penso di liberarsene coll'assassinarlo; e percio, dopo ave-

re ucciso un cerlo Duca Gregorio, abilalore della Campania, che do-

veva cssere uno dei piu inlimi parligiani del Primicerio, lese insidie

alia vita di Cristoforo stesso. Se non che quesli, avvedutosene a tem-

po, corse a rifuggirsi co'-suoi figli nella basilica di S. Pietro 3; unico

quasi iynoranlibm , suggestions illas quas saepius el direximus
( parla delle

lettere scritte all'Imperatore pel culto delle sacre immagini), fecisset et alias

pro aliis eius ac vestris missis releyisset, et in hoc testem el iudicem proferi-

mus Deum quod ita netjuaquam est. Nihil enim ipse noster consiliarius extra

nostram voluntalem aliquando egit vel agere praesumpsit , quoniam nostri

praedccessoris ac germani, domini Stephani Papae, simul et noster SINCERUS

ATQUE PROBATISSIMUS FiDELis exstitit , et in omnibus existit , et satisfacti su-

mus de eius immaculata fide et firma cordis constantia etc. COD. CAROL.

Epist. XXXVIII.

1 Cap. II De Ordinatione Summi Pontificis, Tit. 1, 5, 6, 7.

2 Quod quidem ego infelix (cosi narra Cristoforo stesso. ), cernens in tan-

tarn humilitatem sanctam Dei devenisse Ecclesiam, cotidie flumina lacrimarum

ex meis fluebant oculis, et in magno lamentalionis ululatuperdurans, divinam

nunquam destiti exorandum clementiam, ut sanctae suae subveniret Ecclesiae.

CENNI, Condi. Lateran. p. 8.

3 Illi autem concipientes tristidam cordis mei, primitus quidem interficere

fadentes Greyorium Ducem habitalorem provinciae Campaniae ob mei interi-

turn, et postmodum moliebant et me interficere, sed omnipotens Dominus, qul
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asilo, la cui santit& potesse assicurarlo dal pugnale de' suoi nemici.

Oui T anlipapa Costantino studi6 tutte le Tie di snidare H Primicerio

dal sacro recinto e di disfarsene, ma sempre indarno
; infino a tanto

die. Cristoforo stesso, il quale avea maturate nell'animo un suo nuo-

vo disegno per liberare la Chiesa, fingendo di volere col suo figlio

Sergio, allora Saccelkrio, ritirarsi a far vita monastica, chiese percio

buona licenza a Costantino di uscir di Roma e recarsi al Monastero

del Salvalore, presso Rieti nel Ducalo di Spolelo 1, per vestirvi 1'a-

bilo monacale. Costantino credelte e consent!, e dinanzi alia Confes-

sione di S. Pielro promise con giuramento a Cristoforo ed a Sergio,

die dopo le prossime solennila Pasquali darcbbe loro libera facolta

di recarsi al Monastero
,
e intanto polcssero tornare e viv ere sicuii

sotlo la sua fede nella propria casa 2.

Dopo la Pasqua infalli, che in quell' anno 768 cadde ai 10 d'Apri-

le, Crisloforo e Sergio parlirono da Roma alia voltadi Rieli; ma in-

vece di recarsi al Monastero del Salvalore, dove gia 1'Abbale aspet-

lavali, Irassero oltre fino a Spoleto, per abboccarsi col Duca Teodicio

Teodorico, il quale daU'anno 763 era succeduto a Gisolfo nel gover-

no di quel vasto Ducato. I due Romani, esposto al Duca il vero sco-.

po del loro viaggio, lo pregarono di aiutarli nella santa imprcsa e di

tperantes in se sua continua luetur proteccione, corum mihi manifes'avit insi-

dias , et confeslim confiigium fed cum filiis meis in Ecclesiam beali Petri

Apostolorumprincipis. CENNI, ivi. Noil faccia meraviglia di veder riominati

1 figli del Primicerio ; giacche i sette Giudici Palatini, benche si dicessero de

Clero, non erano pero legati ad ordini sacri ne al celibato. Oltre Cristoforo,

il quale forse era gia vedovo
, quando entro in dignita, si hanno varii

esempi di Primicerii coniugati. Ai tempi di Giovanni X, Sergius Deo ama-

bilis Primicerius Sanclae Sedis Apostolicae ,
ct Agatha nobilissima Femina,

iugales etc. fecero molti doni alia Badia di Subiaco (MURATORI, Ant. Ital.

T. V, col. 769). Sotto Benedetto VIII, si legge nel Codice MS. 7059 della

Vaticana, che Joannes Primicerius S. Apostolicae Sedis, consentiente Setta

nobilissima Femina coniuge sua , dono parte d' un mulino sul Tevere alia

Badia di Farfa. E simili esempii potrebbero allegarsi di Secondicerii e d'al-

tri Ufficiali Palatini.

1 Era il Monastero, detto in Letenano ,o Boiano, nel territorio di Rieti.

Se ne fa menzione piu volte nel Chronicon Farfense presso il MURATORI,

R. I. S, T. II, P. II, e venne poi unito in perpetuo alia Badia di Farfa.

2 CENNI, Concil. Lateran. pag. 9; ANASTAS. in Stephana HI
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presentarli al Re Desiderio
,
dal cui potente braccio essi promet-

teansi di ottenere la liberazione della Ghiesa santa di Dio. Teodicio si

arrese prontamente alia domanda, e condusse egli slesso i due Pri-

mati alia Corle del Re ;
innanzi al quale presentatisi ,

vivamentc lo

supplicarono di prestar loro mano forte a togliere da Roma 1'orrendo

scandalo del Papa intruso e ad eleggere un nuovo e legiltimo Pon-

tefice, al che bisognava loro un buon nerbo di soldali per sopraffare

le forze del Duca Totone che colle sue armi teneva in balia tutta

Roma 1.

Santa e nobilissima era 1' impresa e al lutto degna di un Re cal-

tolico e pio ;
ma quand' anche fosse mancato lo siimolo della religio-

ne, potea bastare a raccomandarla 1' interesse politico e Y evidente

utilita che al Re Longobardo ne tornerebbe; giacche in tal guisa gii

si apriva facilissima la via ad acquistare in Roma, ed acquistare con

si bel titolo, quell'autorita e potenza che i Re Longobarcli aveano

sempre ambito. Desiderio pertanto accello subito la proposla di Cri-

stoforo e Sergio ;
diede loro piena facolta di arrolare e raccogliere

nello Spolelano quanti Longobardi loro paressero nccessarii all' im-

presa, e nel congedarli aggiunse loro per compagno, c ministro delle

sue regie intenzioni, il prete longobardo Valdiperto.

Liccnziali dal Re, Cristoforo e Sergio si recarono toslo a Rieli,

dove raccolsero da \arie parti del Ducato Spoletano le loro truppe :

indi si mossero verso Roma. Sergio c Valdiperlo precedendo colla

vanguardia, in sulla sera del di 28 Luglio giunsero improvvisi a

Ponte Salaro e I'occuparono. II di seguenle, passati per Ponle Molle

sulla destra del Tevere, venncro sotto Castel S. Angelo fino alia

porta di S. Pietro, e poi s'accostarono a quclla di S. Pancrazio. Qui

erano di guardia alcuni parenii di Cristoforo ,
i quali , riconosciulo

Sergio, gli fccero cenno e gli aprirono incontanenle la porla. Per

cssa adunque entrali in Roma i Longobardi , occuparono le mura

della citta Trasteverina, facendo sventolare su per gli spaldi e le torri

le loro flammule o bandiere
;
ma non si ardirono di scendere dalle

allure del Gianicolo, e quivi stettero aspettando il grosso delle truppe

che doveano sopraggiungere con Cristoforo.

1 ANASTAS. ivi.
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Inlanto il Duca Totone, a'cui questa procella sembra che giun-

gesse al tutlo improvvisa, avvisato del fatto, corse con Passive suo

fratello e con alquanti armati, Ira i quali crano Demetrio Secondice-

rio e Grazioso Cartulario (partigiani segreli di Cristoforo) , a Porta

S. Pancrazio; dove attacco subito battaglia coi Longobardi. Uno di

questi, per nome Raciperto, che primeggiava fra tutti per ardimento

e valore, si mosse difilato contro Totone, per vincere in lui di un sol

colpo la guerra; ma Tolone, avventatosegli con grand' impeto, lo

percosse e stese morto a terra. A tal vista spaventati i Longobardi,

gia cominciavano a porsi in fuga, quando Demetrio e Grazioso che

stavano dietro a Totone gli diedero delle lance nelle reni e dopo bre-

ve lotta lo uccisero.

La morle di Totone decise incontanente la baltaglia ,
e trasse con

se la rovina di tutti i suoi. Passivo corse tosto al Palriarchio del La-

terano
,
ad arrecare la infelice novella al fratello Costantino

;
e tutti

c due
, perduta ogni speranza ,

non pensarono piu che a fuggire e

naseondersi. Insieme col Vescovo e Vicedomino Teodoro, discesero

nella Basilica
, e quindi al Battistero nell' attigua cappella di S. Ve-

nanzio
; ma neppur qui credendosi in sicuro

,
salirono nel Vestia-

rio l
,
ed indi enlrali nella cappella di S. Cesario e chiusa dietro a

se la porta , stettero palpitando ad aspettare la loro sorle. Ma nbn

ebbero ad aspettare lungamenle. Imperocche dopo pocheore i Giu-

dici delta milizia Romano, comparvero in Latcrano, e snidati dal loro

nascondiglio i tre fuggitivi, li trassero sotto buona guardiain prigione.

Questa rivoluzione avvenne il di 29 Luglio del 768
,
un anno ap-

punto ed un mese dopo T inlrusione sacrilega di Costantino. Roma

in quel di carabio ad un Iratlo d' aspctto : 1' Anlipapa e i suoi parti-

giani che aveano fin allora liranneggialo a loro talenlo, si trovarono

in un subito annientati
;
e lutti gli ordini del clero e del popolo si

dichiararono per Cristoforo e Sergio, con tal pronlezza e alacrila che

ben mostravano ,
la violenza sola e il terrore delle armi di Totone

averli tehuti fmo allora oppressi.

^Vl, Vestiarium chiaraavasi la Guardaroba pontificia , ove custodivansi le

vesti , gli arredi
,

i cimelii e tutte le cose preziose. Vestiarm o Vesterariiis

dicevasi il Prelate custode e sovrintendente della medesima.
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Intanto il primo pensiero dei vincitori doveva essere quello di eleg-

gere un nuovo Papa. Ma poco manco che quest' elezione non desse

luogo ad un altro e piu funesto scisma. Imperocche Valdipert6 ,
il

prete longobardo mandate dal Re Desiderio, voile prendere sopra

di se tutto 1'incarico di fare subito il.nuovo Papa ,
isenza dime pure

un motlo a Sergio ,
e senza aspettare 1' arrive del Primicerio

, anzi

affrettandone a bello studio la creazione
,
affinche il Primicerio, ve-

nendo in Roma, trovasse il Papa gia fatto. Pertanto la prima Dome-

nica seguenle, die fu il 31 Luglio, guadagnati a se alquanti Romani,

ando con essi al monastero di S. Vito sull'Esquilino, ed ivi tratto

dalla sua cella un cotal prete Filippo ,
in su due piedi lo elessero ed

acclamarono Papa ,
e lo presentarorio al popolo ;

e gridando con gran

festa : Papa Filippo , Papa Filippo, elello da S. Pietro 1
,
lo con-

dussero colle solite pompe nella basilica del Laterano. Qui un Yescovo

gli recito sopra le orazioni ritual i
;
indi fu introdotto nel Patriarchio

a prendere il possesso, si assise sul trono pontificio, distribui a tutti

la solita pace; poi, imbandite le mense
,
tenne .con se a convito

alcuni dei primati del clero e della milizia : ogni cosa secondo il co-

stume dei novelli Pontefici.

Ma in questo tempo slesso giungeva alle porte di Roma il Primi-

cerio Cristoforo, incontrato da gran numero di Romani iti a festeg-

giarlo pel suo ritorno, ed a salutare in lui il liberatore della Chiesa

e del popolo romano. Ora, appena egli ebbe iuteso 1'elezione di Fi-

lippo, e da chi e per qual modo fosse stato create
,
monto in gran

collera e giuro innanzi a tutti i Romani presenti ch'egli non mettereb-

be piede in Roma
,

fino a tanto che il prete Filippo non fosse stato

cacciato fuori del Patriarchio Lateranense. I/ illustre Primicerio vide

ad un tralto i biechi disegni della politica Longobarda che in quella

precipitata elezione si nascondevano ,
e le funeste conseguenze che

ne verrebbero a Roma; di modo che, se non metteasi pronto riparo,

Roma e la Chiesa sarebbe caduta in servitu peggiore della prima ,
e

1 Congregans Waldipertus presbyter, ignorante autem Sergio, aliquantos

Romanos pergentesque in monasterium sancli Vili, abstulerunt exinde Philip-

pum presbytemm, quern eligentes el cum gaudio vocibus acclamantes: Philip-

pum papam, sanclus Petrmelegit eum: in basilicam Salvatoris more solito de-

duxerunt. ANASTAS. in Stephana HI.
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Ic faliche da lui intraprese per liberarla sarebbero lornate al lullo

vane. Ma la sua risolula energia salvo la Sede Romana anche da

questo pericolo. Imperocche il Cartulario Grazioso, quello stesso che

due di innanzi aveva ucciso Tolone a Porta S. Pancrazio, appena sen-

Uto 11 giuramento del Primicerio , corse subito con una squadra di

armati al Patriarchio e ne scaccio Filippo; il quale, senz'altrimenti re-

sistere, presa in frelta la scaja clie scendeva al bagno, con gran limo-

re ed umilta se ne torno al suo Monaslero 1 e scomparve per sempre
dalla scena : Papa veramente effimero

,
che in un medesimo giorno

sali dalla cella al Papalo e dal Papato ritorno a seppellirsi nella cella; ed

& assai probabile che 1'astuto ValdipertoTavesse trascelto a bel dise-

gno per la sua bonaria seftiplicita ,
la quale avrebbelo reso nel Pon-

lificalo docile strumento ai suoi voleri, e a quelli del Re suo padrone.

Allora il Primicerio Gtisloforo entro in Roma
,
e pigliate in mano

le redini del governo , congrego nel di seguente , primo d'Agosto ,

tutto il clero e la mili/ia e il popolo Romano, per eleggere di comune

suffragio, secondo il rito di quell'ela, un nuovo Ponlefice. L'assem-

blea fu tenuta nel luogo dello in tribus Palis 2, nell' anlico Foro, ce-

1 Tune properans Graliosus cum a,liquanlis Romanis expulerunt iam di-

clum Philippum presbylenim de eodem pqtrlarchio, qui et per scalam quae

ducit ad balneum dcscendens, cum macjnarevcrentia ad suum reversus est mo-

nasterium. Ivi.

2 II luogo cletto in tribus Falls era snl lato orientale del Foro, dove souo

le chiese di S. Adriano, di S. Martina e del SS. Cosma eDamiano. Procopio

e il primo a fame menzione (De Bello Golhico L. I, c. 25), dove descriven-

do il tempio di Giario nel Foro, dice ch'era posto paulo supra Tria Fata,

e soggiunge : sic Romani Parcas vocare consueverunl : laonde sembra che

quel nome derivasse dalle statue delle tre Parche, ivi ne'bassi tempi collo-

cate. Nelle Vite dei Papi presso Anastasio, questo nome ricorre in piu luo-

ghi ,
oltre quello del nostro racconto. Nella Yita di Onorio si legge : fecit

ecclcsiam beato Adriano marly ri in tribus Falls; in quella di Adriano I e ri-

cordata la basilica sanctorum Cosmae etDamiani sita in tribus Falls
(
n. 343

e 325.) ; in quella di Leone III la basilica S. Marllnae } sita in tribus Falls

(nV 413); e in quella di Gregorio IY, la diaconia beati Adriani martyris in

tribus Falls (n. 465 ).
Alcuni Codici nondimeno leggono talvoltam tribus

Foris; la qual denominazione gVinterpreti spiegano facilmente, per la vici-

nanza dei treForl, il Romano, qucl di Gesare e quel di Augusto, che ivi

appunto s' incontrano.
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Icbre in ogni tempo pel comizi e le adunanze del popolo di Roma,

In breve i voti furono tulti concord! nella persona di Stefano
, Prete

Cardinale di S. Cecilia, proposto senza dubbio da Cristoforo stesso,

c incontanente riconosciuto da tutti come degnissimo del Papato.

Stefano III era Siciliano di nascita, e figlio di Olivo. Aiicora gio-

vanctto era venuto a Roma ai tempi di Gregorio III
,

il quale lo or-

dino chierico e monaco ncl Monastero , nuovamente da lui fondato T

di S. Crisogono. S. Zaccaria Papa dal monastero lo trasse alia corte

nel Patriarchio Laleranense, dove lo creo suo Gubiculario; nel quale

nflkio Stefano si porto con lanla lode
,
die i due successor! di Zac-

caria, Stefano II e Paolo I, ve lo confermarono, sempre volendolo al

loro fianco; e nelle braccia di lui Paolo I spiro 1'anima, dopo averne

ricevuto, nell'ultima infermita, assidua e devotissima assistenza. I

merit! di questo lungo servigio, aggiunti alia santita dei coslumi ed

all' eccellenza che aveva acquistata nelle ccclesiastiche discipline, la

promossero al pontificato; e non e certamenle piccola gloria per lui

1' esscre stalo scelto dal voto unanime di tutta Roma a succedere a

S. Paolo I ed a ristorare la Chiesa dai mali die sotto Costantino

avca patiti. Appena risolulane 1'elezione, il clero e il popolo mossero

dal Foro a S. Cecilia in Trastevere, dove Stefano risedeva, e fra le

acclamazioni e i cantici lo portarono in trionfo al Laterano, a pren-

dcrc possesso del Patriarchio. Poi nclla Domcnica, 7 Agoslo ,
coi

consucli riti fu consecralo Poiitefice : e al tempo stesso lulto il po-

polo Romano fece in S. Pietro pubblica penitenza, confessando d'aver

tutti peccato nel non resistere all' empia invasions di Costantino ; e

Leonzio scriniario lesse ad alta voce in nomc di tulti dall' ambone

della Basilica Yaticana Tatto di tal penlimenUx

Benche la creazione di Slefano III dovessc restituire a Roma

1'ordine e la pace ,
nondimeno i primi giorni del suo rcgno ven-

nero funeslali da crudeli reazioni ed illegali vcndette, die Gra-

zioso ed altri caporioni colle loro bande armate , abusando della

vittoria, esercitarono contro i principal! autori o complici delle pas-

sate turbolcnze. Le prime vittime furono i tre prigionicri del Late-

rano
, Costantino, Passivo e Teodoro. Nei cinque giorni die corsero

fra 1'elezione del nuovo Papa e la sua consacrazione, alcuni furi-

bondi
, tralto dalla carcere il Vescovo e Vicedomino Teodoro , gli
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cavarono gli occhi e tagliarono la lingua , supplizio in quei tempi
usitatissimo in Italia e in Grecia

; indi
,
senza permcttere eke ripa-

rasse nella propria casa e si facesse da' suoi famigli curare le ferile,

e dopo averlo spogliato d'ogni cosa, lo rinchiusero nel monaslero di

S. Gregorio al Clivo di Scauro
,
dove consunto dalla fame e riarso

dalla sete, gridando invano acqua, acqua, in breve spiro. A Passive

parimente cavarono gli occhi
,
lo spogliarono di tutto e poi lo caccia-

rono dentro il monastero di S. Silveslro (in Capite). Quanto a Co-

slantino furono in sulle prime men crudeli
, contentandosi di attac-

cargli ai piedi enormi pesi e, postolo a cavallo in una sella da donna,

condurlo tra gli scherni del popolo al monastero di Cellanova, ossia

di S. Saba nell' Aventirio. Di qui ,
la mattina del Sabbalo 6 Agosto,

vigilia della consecrazione di Stefano III
,

fu Iratlo alia Basilica La-

teranense
, per essere solennemente degradalo : alia presenza di al-

quanti Vescovi , e dei sacerdoti e chierici della Basilica, gli furono

letli i sacri canoni da lui violati nella sacrilega sua invasione del Pa-

pato, fu pronunciata contro di lui la sentenza di deposizionc, e il sud-

diacono Mauriano la esegui, strappandogli dal collo 1'Orario ossia la

stola e gettandola lacerata a' suoi piedi. Ma di lutlo do non fu pago

Grazioso co' suoi
;
laonde dopoalquanlidi, recatisi di buon mattino,

con una frotta di armati Toschi e Campani, al monaslero di S. Saba,

ne trassero fuori 1' infelice Costantino, gli cavarono gli occhi, e cosi

cieco e sanguinoso lo lasciarono giacenle nella pubblica piazza.

Un'altra vittima fu un certo Gracile tribuno
,
che era stato tra i

principal! fau.tori di Coslantino ed avea commesso grandi violenzc

ed oltraggi nella Campania, e nell' Ernico
,
dove tuitora trovavasi

nella rocca d'Alalri 1. Tutto F esercilo di Roma con quello della Tu-

scia e della Campania ando cola ad assediarlo; ed espugnala la citta,

non ostante la difesa delle sue mura ciclopee ,
ne trassero a viva

forza Gracile ,
e condottolo a Roma lo chiusero in istretta prigione.

Qui forse era destinalo a subire il giuridico proc^sso ;
ma dopo al-

cuni di
, sopravvenula in Roma una turba di que' fieri Ernici che il

1 II testo di Anastasio, negli altri Codici, ha qui una lacuna e non parla

di Alatri ;
ma supplisce al loro difetto il Codice, segnato colla lettera D

presso il Maratori (R. I. S. T. Ill, P. I), colla giunta di un breve inciso che

compie il senso, e nomina espressamente A/afro.
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tribune avea liranneggiali, lo
cavarono^di prigione, fmgendo di vo-

lerlo rinchiudere in;un Monastero, e giunli al Colossco, gli eavarono

gli occhi e gli sckiantarOiio barbaramente la lingua.

Ne qui stette contenta la vendetta dei VMicitori. Dopo avere infie-

rito conlro i complici di Costanlino, si voisfei anclie confro- il< $rete

longobardo Valdiperto; il quale, benche avesse gagliardamenle aiu-

tato Crisloforo e Sergio ad abballere il pseudopapa ,
erasi poi atti-

rato 1'odio dei Romani colla lemeraria creazione di Filippo, e coi suoi

ambiziosi intrighi. Si levarono pertanto contro di lui alcimi, accu-

sandolo che avesse congiurato con Teodicio Duca di Spoleto e con

alquanti Romani da lui guadagnati alia parte Longobarda, di uccidere

il Primicerio Cristoforo e gli altri Primali di Roma, e di dare la cilia

in polere delta nazione Longobarda 1. Quest' accusa, confermata pur

troppo ,
almeno quanto alia sostanza

,
da tutta la condotla di Valdi-

perto, accese contro di lui 1' esecrazione universale. Fu pertanto

inviato, >non si dice da chi, a catlurarlo in casa sua un cerlo Cri-

sloforo Vicedomino, a ctii si accompagno gran moltitudine di popolo.

Yaldiperto ,
avutone avviso

,
ebbe tempo di fuggire nella vicina

Chiesa di S. Maria ad HIartyres ,
cioe nel Panieon; e qui strettosi

aH'altare, abbraccio per suo scampo I'immagme di* Maria SS. Ma

il Vicedomino, strappatolo a forza daH'altare e dalla Chiesa, lo stra-

scino, portanle invano con se 1'immagine di Maria, al Laterano, dove

fu gettato in una orribite segreta, delta la Ferrala, in fondo al eel-

laio maggiore del palazzo 2. Indi a poclii giorni, lo Irassero di

prigione ,
econdottolo all'uscita del campo Lateranense, lo gellarono

a terra . gli cavarono gli occln
, gli lagliarono la lin^ia, e cosi mal-

concio lo portarono all'ospedale di Valerie, dove lo spasimo delle

orribili ferile in poco lempo 1'ebbe lotto di vita. Gosi fini lo svenlu-

ralo messo del Re Desiderio; e con lui reslo schiacciata in Roma nel

1 Insurrexerunt quidam dicenles quod anlcdictw Waldipertus prt$byierr

Longobardorum genere ortm, concilium cum Theodicio duce Spoletino et all-

quibus Romanis iniisset ad interfiticndum praefalum Christophorum primicc-

rium et olios Romanos primates, et cimtatem Romanam Longobardoruni genii

tradendam. ANASTAS. in Stephano III.

2 In letcrrimam retmdi feeerunt cwtodiam, qvae vocatur Ferra/ay w cel-

lario maiore. Ivi.
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suo prime nascere la fazione Longobarda , ch'egli erasi studiato di

crearvi, e andarono in dileguo i disegni e le speranze che il Re avea

concepite. Fra poco vedremo quale vendetta ei ne facesse, e con

quali arti si adoprasse a risuscitare in Roma un partito di suoi de-

voli, benche con successo egualmenle infelice.

Intanlo il nuovo Pontefice, che nello scompiglio di quei primi

giorni non avea poluto frenaredal sangue la licenza dei vincilori, ai

quali egli dovea la sua elevazione
; appena le cose si furono alquanto

composle , volse 1' animo a sanar le piaghe della Chiesa e ristorare

I gravissimi danni che 1' intrusione di Costantino le avea recati. A

questo fine inlimo un Concilio per la seguente primavera , e mando

lettere in Francia al Re Pipino ed a Carlo e Carlomanno suoi figli 1,

pregandoli d'inviare percio a Roma alcuni de' loro YescoYi, tra i phi

dotti e periti nei sacri canonL Portatore di queste lettere e ambascia-

lore del nuovo Papa fu quel Sergio gia Saccellario, ed ora innalzato

alia dignita di Secondicerio, che abbiarn veduto tra i principali attori

della passala rivoluzioue. Ma giunto ch' ei fu in Francia
, trovo ch

Pipino poco innanzi era moilo.

L'egregioRe, dopo avere felicemente compiuta nel Giugno la

lunga guerra d'Aquitania, coll'ucoisione del Duca Guaifario e colla

conquista di tutta quella vasta provincia , tomato a Sainles
, dove

risiedeva la regina Bertrada , era ivi, tra le feste del trionfo,

stato soprappreso da febbre idropica. Recatosi quindi a Tours
, sa-

luto per F ultima volta con grandissima devozione la tomba di San

Marlino: poi giunto a Parigi e riliratosi nel suo diletto Monastero di

S. Dionigi ,
il male aggravatosi lo condusse in breve agli estremi.

Allora , chiamati intorno a se i Vescovi
,

i Duchi, i Conti e gli altri

Grand! della sua Corte, in loro presenza e col loro consenso , divise

tra i suoi due figli il vaslo regno ;
lasciando al primogenito Carlo la

parte maggioredeirAquitania e tuttaJ'Australia, cioe laNeustria, TO-

stria e la Turingia; ed a Carlomanno, la Borgogita, la Pro\ enza r la Go-

iiaoSettimania, 1'Alsazia, TAlemannia o Svetia e parle deH'Aquita-

1 11 Codice Carolino oi ha conservato cinque lettere di Stefano III ai Re

di Francia
;
ma questa prima lettera manca ,

e ne sappiamo solo la sostanza

da Aiiastasio. b* ;
-
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ma 1. Pochi giorni appresso, cioe ildi 24 Setiembre, spiro : dopo

avere regnato 27 anni
, se si contano dalla morte di Carlo Martello

suo padre, e 16 dacche ebbe il titolo e 1'unzione di Re. Fu sepolto,

secondo il suo desiderio , in S. Dionigi ;
dove poi gli fu posto quel

semplice ma sublime epitaffio: PIPINUS REX PATER CAROLI MAGXI;

significando con queste poche parole, che, sebbene grandissime fos-

sero le glorie militari e poliliche e religiose di Pipino , la maggiore

di lutte era nondimeno 1' aver dato al mondo un Carlomagno, il quale

doveva colle sue superare di tanto
,
e quasi far dimenticare lulte le

irrandezze del padre.

Sergio pertanlo dovelte presentare ai due Re novelli 1' ambasciata

ch'cra direlta principalmentc a Pipino. Essi cransi coronati il di 9 di

Ottobre, Carlo a Noyon e Carlomanno a Soissons; e goderono che uno

dei primi atti del loro regno fosse un altestalo pubblico al Pontefice

Romano di quell' ossequio e devozione, che aveano ereditata dal geni-

lore, e di cui aveano gia dato piu volte atfettuose prove, come mostra-

no le tenerissime lettere che scriveano a Paolo I 2. Accolto dunque
con grandi onoranze il Nunzio del nuovo Papa, lo compiacquero d'o-

gni sua domanda, e destinarono al Concilio di Roma dodici Vescovi,

scelti fra i piii illustri e dalle rnaggiori Sedi de'loro Stati. II prezio-

so Codice di Verona, pubblicato dal Cenni, ci ha conservato i nomi

e i titoli di quest! dodici Vescovi
;
e furono Vilcario Arcivescovo di

Sens, Vulframo Vescovo di Meaux, Lullo di Magonza, Gavienno di

Tours, Adone di Lione, Erminario di Bourges, Daniele di Narbona r

Ermenberto di luavia ossia Salisburgo, Verabulpo di Bordeaux, Er-

lulfo di Langres, Tilpino
3 di Reims e Giselberto di Noyon.

1 CONTINUATOR pREDEGARTi, in fine
;
Annalcs Yeieres Francorutn ; Annalcs

Eginhardif etc.

2 Veggansi le risposte di Paolo I ai due Real! glovlnetti ,
nel CODIGE CA-

BOLIKO Epist XXII
,
XXYIII e XXX:

3 Quest! e quell''Arcivescovo Turpino, che 1'Ariosto ed altri romanzieri

citano si spesso comefonte*primHiva dei loro maravigliosi racconti intorno

a Carlomagno ed Orlando e gli altri Paladini. La qual fama egli ollenne, per-

che a lui venne attribuito, col titolo di Cronaca di Turpino, il libro De Vila

Caroli Magni et Rolandi, dove quei romafizieri pescarono la maggior parte

delle lor fole. Ma il vero e che questo libro fu scritto assai piii tardi
,
cioe

sul fmire del secolo XI o sul principle del XII, da qualche oscuro Monaco
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Essi giunsero, verso I'Aprile del 769, a Roma, dove al tempo

stesso convennero dal regno Longobardo e da tuttc le province dello

Stato Pontificio altri 40 Vescovi Ilaliani. II Concilio fu tenulo nella

gran Basilica Costantiniana ed aperto il di 12 di Aprile, Posto in

mezzo, secondo il costume, il libro sacrosanto dei Vangeli, e facen-

do al Papa ed ai Vescovi nobilissima corona tutto il Clero coi Mona-

ci latini e greci di Roma, gli Otlimati militari e civili, la nobilt&e il

popolo
1

;
fu tratto dinanzi alia veneranila assemblea il cieco Costan-

tino, a rendero ragione della sacrilega sua temerila. Leonzio, Notaro

regionario e Scriniario, lesse al Concilio 1'esposizione di tutto il fal-

to, scritta e presentata da Cristoforo Primicerio, quasi atto d'accusa

contro il reo. Interrogate quindi Costantino dai Padri, perche avesse

osato, egli laico, di farsi Papa e commettere nella Chiesa di Dio si

francese, come ha provato il Guy Alard. Quanto a Turpluo o Tilpino, la sua

hiografia veridica si legge presso FLODOARDO, Canonico di Reims,, che ftori

nel mezzo del X secolo. Egli narra ( Historic, Ecclesiac Remensis, Lib. II,

.cap. 17
)
come Tilpino, di monaco di S. Dionigi fu ssunto alia Sede di

Reims, e con gran zelo e prosperita la governo per 17 anni
;

fu in gran fa-

vore presso i due Re Carlomanna e Carlo, dai quali ebbe per la sua Chiesa

molti privilegi e doni; a richiesta di Carlo attenne da Adriano Papa il pallio

e gli onori arcivescovili ; e dopo un glorioso Episcopate, fu sepolto nella

sua cattedrale a pie di S. Remigio, dove il celebre Incmaro, uno de' suoi

successor!, gli fece il seguente epitaffio:

Hac requiescit humo Tilpinus praesul honoris.,

Vivere cm Christus vita ct obire fuit.

Rune Remi populo martyr Dionysius almus

Pastorem virjilem misit et esse Patrem.

Quern pascens quadragenis et amplius annis

Veste sencctutis despplialus abit.

Quartan cum Nonas mensis September haberet,

Mortua quando fuit mors sibi vila manet.

Et quoniam locus atque gradus hos iunxerat, Hincmar

Huic fecit tumulum, composuit titulum.

1 Adstantibus, . . . . et cunctis Religiosis .VePfamulis tarn Latinorum M(H

nasteriorum, vel Graecorum Cynoviorum, atque Proceribus Ecclesiae et cun-

cto Ckro, Optimatibus etiam miHtiae sen cuncti exercitm , ct honestorum Ci-

viumf et cunctae generaiitafis popuh. CENNI, Condi. Lateran. pag. 4.
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erapia novita; egli rispose prolestando di esservi slato tirato a forza

e eoslrello dal popolo ch'era stanco del gravami impostigli da Papa
Paolo : indi gettatosi a terra colle braccia dislese sul pavimenlo, si

confesso reo e carico d' infinili peccati sopra le arene del mare, do-

mandando merce alia clemenza del Concilio. I Padri, levalolo di ter-

ra, per quel di non pronunziarono sentenza. Ma il giorno seguenle,

ricondotto Costantino all'esame, cambio tuono e voile difendersi, di-

eendo non aver egli fatto niuna novita, ed allegando i recenti esempii

di Sergio Arcivescovo di Ravenna e di Slefano Vescovo di Napoli ,

die dallo stato laicale erano slati di repenle promossi all'Episcopato ;

senza avvertire 1' enorme divario che correa Ira il caso suo e quello

dei due Vescovi. Laonde, sdegnati i Padri di tale baldanza, gli chiu-

sero le parole in bocca, faoendolo schiaffeggiare
1

;
indi caccialolo

ignominiosamenle fuori della Basilica, decrelarono la penitenza, con

cui dovesse espiare il suo delitto. Essa non e specificata nelle memo-

rie del Concilio 2
;
ma probabilmente fu di prigionia perpelua in

qualche Monaslero di Roma
,
dove 1' infelice fini oscuramente i suoi

giorni, scnza die piu s'inconlri di lui altra menzione.

Tutti gli Atti poi del Papa intruso, e quelli specialmenle di un

Conciliabolo, in cui egli avea fatto confermare la sua clezione, furono

condannati alle fiamme, e bruciati di presente in mezzo al presbiterio

della Chiesa. Dopo di che, il Pontefice Slefano con tutlo il Clero e il

popolo, proslratisi a terra, e a gran voce gridando Kyrie cleison,

confessarono con molic lagrime di aver tulti peccalo, ricevendo dalle

mani di Coslantino la comunione : e percio fu a tutti imposla una sa-

lutare penilenza. 11 Concilio promulgo quindi, solto pena d'anatema,

il seguente decreto: Niuno de' laid, ne di altro ordine, presuma mai

piu di csser promosso al sacro onore delPontificato, se prima, salea-

do per dislinli gradi, noa sia slato falto Diacono o Prele Cardinale.

1 lllico irati zelo ecclesiasticae traditionis universi sacerdotes alapis ems

cervicem cacdere facientes', eum extra eamdem ecc'esiam eiecerunl. ANASTAS.

in Stephana HI.

2 Un Frammento deirislbne terza del Goncilio reca solo le seguenti pa-

role: Hesterno die prolata est sentenlia, qiiemadmodum Constaniinus Aposlo-

licae Sedis invasor sub poenitentiae correplione subsistere debeal. CEMI ,

Condi. Lateran. pag. 10.
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Ma, ad impedirc piu efficacemenle eke non si rinnovasse mai piu

lo scandalo di Coslantino, nella seguente Azione del Concilio furono

stanziati sotto pena di analema, intorno alia elezione del Papa, altri

Canoni, che giova qui ricordare, siccome importantissimi alia sloria

di Roma. 1. Niun laico, sia militare o civile, presuma intromet-

tersi neirelezione del Pontefice, ma 1'elezione si faccia dai Sacerdoti,

dai Primati della Chiesa e da tulto il Clero 2. Al nuovo Papa, pri-

ma che sia defmitivamente elelto e condotlo nel Patriarchio, gli Otti-

mali militari con tutto 1'esercito, i Cittadini ragguardevoli e 1'uni-

versita- del popolo di Roma, si presentino a salutarlo come Signore

di lutti. Fatto quindi il solilo decreto dell'elezione, tulli lo soltoscri-

vano concordemenie 3. Dai castelli della Tuscia e della Campania

o da altri luoghi niuno ardisca inlanto entrare in Roma, e niuno in-

viti o introduca in citta cotesti castellani 4. Airelezione non assi-

sta niuno de' servi sia del Clero come della milizia
;
e niuno affatto

TI assista con armi o bastoni 1.

A sanare finalmente tutte le piaglie del passalo scisma
,

il Conci-

lio decreto quel che dovesse farsi dei Vescovi, Preti, Diaconi e Che-

rici, consecrati da Costantino durante il suo regno. Quanto ai Vesco-

vi, fu stabilito che tornassero nel pristino loro grado di Preli o Dia-

coni; e se dalle loro citta fossero rieletti, yenissero nuovamenle a

Roma per essere dai Papa consecrati, o piuttosto, come prudente-

mente interpreta qui il Baronio 2, ribcnedetti e reslituiti all'Episco-

1 Sed et hoc sub anathematis ^nterdictionibus decernimus, ut nulli unquam
laicorum , sive ex manu armata vel ex aliis Ordinibus , praesumant invenirl

in electione Pontificis: sed a certis Sacerdolibus, alque Proceribus Ecclesiae

et cuncto Clero ipsa Pontificalis eleclio proveniat. Et priusqnam Pontifcx

electus fuerit et in Patriardiium deduclus, omnes Optimates mililiae vel cun-

ctus exercilus , et elves honesli , atque universa generality populi huius Ro-

manae urbis ad saintandum eum SICUT OMNIUM DOMINUM (ecco espresso in

chlarissime note il sovrano dominio del Papa in Roma
) properare debeat.

Et ita more solito decretum facientes , et in eo cuncti pariter concordantes

subscribere debcnt. De castris autem Tusciae vel Campaniae vel de aliis locis

nullus audeat Romam ingredi, nee a quopiam inmtentur, aut infra civitatem

introducantur. Sed nee quisquam ex serms tarn Cleri quamque militiae in ea-

dem electione inveniatvr, nee ullus penitus cum armis et fustibus. Ivi
,.

pag. 11.

2 Annafes Bed. a. 769^ num. VI.
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pale minislero. I Preli e Diaconi ridiscendessero parimentc all' or-

dine die aveano prima d' essere da Coslantino promossi ;
e rimanesse

in arbitrio del Papa 11 promuoverli o no; ma in ogni caso non po-

tessero mai aspirare piu alto ne essere assunti all' Episcopate. I

laici finalmenie, a cui Costantino avea conferila la tonsura o alcuno

degli Ordini minori, si rinchiudessero in Monastero, o restando pure

nelle proprie case
,
ivi menassero in perpeluo vita religiosa e spiri-

tual e 1 .

Per ultimo, non tralascio il Concilio di eonfermare la dottrina or-

todossa intorno al culto dellc sacre immagini e rcliquie, fulminando

di nuovi analemi 1'eresia degl' Iconoclast i clie, sotto F impero di Co-

slanlino Copronimo e di Leone suo figlio, sempre imperversava in

Oriente, e pronuuziando special condanna contro un Sinodo die si

era poc' anzi tenulo in Grccia pro disperdendis ipsis sacris ima-

ginibus.

Con do fu posto lermine alle sessioni Conciliari : e si fece quindi

la promulgazione solenne dei decrcli in esse slabiliti. Inlimata a

qucsto line una general processione, il Papa coi cinquanladue Ve-

scovi, accompagnati dal Clero e dal popolo, si recarono a pie nudi,

fra divoti cantici, dal Laterano a S. Pielro; dove lo Scriniario Leon-

zio, salilo sull' ambone, lesse al popolo lutta la serie degli Atti e dei

Decreti del Concilio. Finita la lellura, ire Vesco\i, cioe Gregorio di

Selva Candida, Eustrazio di Albano, e Teodosio di Tivoli
,
salirono

sul mcdcsimo ambone. e pronunziarono solenne analema conlro

chiunque osasse mai in verun tempo Irasgredire veruna delle leggi

sancite dal Concilio 2; e ponendo con tal alto all' aulorila di queslo

T ultimo suggello, disciolsero 1'assemblea.

1 ANASTAS. in Stephana III. 11 testo originale di questo Decreto del Con-

cilio ci fu conservato nel Libello, scritto dal Clero Veronese alia Chiesa Ro-

mana I'anno 963; donde il D'ACHERI lo reco nel suo Spicilegiwn Tom. II, e

il CENM nell'opera spesse volte sopracitata.

2 ANASTAS. in Stephana HI.
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E cosi nuovo, ^ cosi inetto il Melodo, o vogliamo piuttosto dire ii

Mezzo adoperato dal Proteslantesimo nell'opera di converlire gl'Infe-

deli, che, quand'anche non \i occorresse alcuno impedimento dalla

parle dei Ministri
(
ed il precedente articolo 1 moslro quali e quanti

ve ne occorrono), baslerebbe questo solo per togliere a quella ogni

speranza di felice succedimento. Talmente che noi andiamo pensan-

do
,
che se, per impossibile , alquanti Missionarii cattolici

,
ricchi di

quali piu vi piaccia naturali e soprannaturali disposizioni al ministero

apostolico, si attenessero tra gl' Infedeli a quell' unico mezzo adope-

ralo dai Proteslanti, per avvenlura non ne trarrebbero fruito guari

piu copioso di quello ,
che questi ne traggono : cioe un vero e mero

nulla. Ora pensate che vorra essere, quando ttnetlezza del metodo si

viene ad aggiungere per soprassello alia inettezza delle persone!

Allora si dovra scendere al di sotto del nulla, precipitando nel nega-

iivo, come dicono i matemalici. E dayvero, come mostreremo nel

seguente articolo. il Proselitismo eterodosso tra gl'Idolatri, non pure

non riesce a guadagnarne alcuno al Cristianesimo ;
ma il piu spesso

riesce a loro ispirare vilipendio e quasi che non dicemnio abbouiinio

del Gristianesimo 'stessb'.

questo volume, pagg. 535 e segg.

S*rtc V, vol. JH, fasc. 300. 43 4 Sctlembre
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Quale poi sia il Metodo, adoperato constantemente dagli Eterodos-

si nell'opera di evangelizzare i Gentili, si dice in due parole. Tutto

si riduce a stampare versioni bibliche nei diversi idiomi dei paesi r

a cui esse sono destinate, e diffondprne quanto piu si puo gli esem-

plari, a migliaia, a miriadi, a milioni, a decine di miliom tra i Gen-

tili. Vcro e che alcuna rara volla Vi aggiungono un Servizio; ma, ol-

treche questo non pup aver luogp, se non,dove e
f quando le conver-

sion! sembrano avviate/ii'ctieiion av'viene quasi mai; quel medesi-

mo Servizio appena e altro, che la lettura piu o meno soporifera di

qualche tratto della Scrillura; ma 5 la Scrilliira sempre, alia quale si

lascia il carico di fare ogni cosa.

Non accade qui ricordare per qual serie di error! la eterodossia

sia venuta a dare per lo mezzo ad un cosi pazzo concetto. Quelloche

solamcnte a noi rileva, per la prescnte materia, e il farnotare quan-

lo sia uuo^imo ed:inau4ito. i),eHa Ctoesa uu siffaWo wtodp, e

quautp defeba, qsso riii^eii'e -teoppoffl-m^ aHo eeopo- ehe si propone.

Forse cb$ ignoiuvano gli EA'etici cjie, qiia^do Crislo commi^e agli

4po$ioli T uffizio (Ji CQnverSre a, lui
t
i! motMjQ;pagano od ebreo, ROII

ne determine al^ro .mezz^v, cl^e la pj;edicazwn^ a rinsegnaiTieuto orale

{pnr&Gdic<tie, dwele}, senza cbo ia.giuRges^e, aji^i sen^;cJjtc potesse

ingiuBgere, ancl^e cpn un cenn^) lontam'ssimq, la Mura,, la difttribu-

zione di uaa Bibte, la qwile, pr la parte pi tu{ rij/evantfi. che % \\ Nuo-

\o Tesiauiento, i*0ft era aiicoFa <^p^parsa al mojjdp,, ^. laj-d.Q. ^lquaU
anni dopo FAscoflsione ^i Ciisto al Ciejo per comparirvi ? Forse die

ignoravano che, come narra HI SedUttva slessa, Pietvo, Paolo e gli

altri 4postoli conainciaroao a coiwerlive GelUi e Gijudei col mezzo

della piredicaztona., il quale fu 1'uoico adppQFato,p^F,miU i sqcoli po-

steriori fmo. alia JJifpvma o JJuo ajl cU npst^i?

Sul qurfe pA'Qpo^ito si noli attcttlapwjnte- ^, ,es.s^ft<io I'EvangeUo

ordinajlo a(J ossor^ la puofessimto e la s^l
1^ di iliUtq te g^nti

omnes ,entw ; pwqdiwfa omi er^ww ).-,<

won potea rLchiecterisi aJi^a cojHU^ne, fuori

tutte le genti, o piuttosto vogliamo dire in ci^s^n/.u^po^.ido si-

curamentc 1'udito. Ponete questo in chi deve ricevere la Buona No-

vella, c la loquela in ehi deve annunziarla,; e. ypi, ayr^tQ, quanio ri-

chiedesi c quanto basla per la conversione,, ,jaou che di un uomo,
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ina di ,un mondo. Per contrario se questa dec compiersi a furia di

Bibbie, si richiese primamenie che la Bihbia fosse compiuta, quale

1'abbiamo al presento : il die
,
come fu dctto, non avyenne, che al-

quanli anni dopo il cominciamento del Gristjanesimo. Si richiede, in

secondo luogo, che quella sia vollata in tutti gl'idiomi di questo mon-

do, il
;

c.he non sappiamo quando sari fatto. 31 richie^ larzamenfe

che quella possa ,esere 'riprodolta te-miJio^i
e
n^lioni.di cppie, il che

^rima del secqlQ qujnd^cinio .non $ra 'i)e,ppure.pQS3ibile, in quanto

fino a quel tempo della stampa non sjuebbe veruna idea. i riehiecle

d^.vl^mo .^h,e
/}
da futti ppssa .essere .kty p jcapifa ; ,e. seipel prime

capqo^ni anno^puo acquistare qualche cpsa, pel secondo, doe' del

capkia, npp
si ci ardvera ne in questo secolo ; ne nei vegnehtt. Ora gr

consideri stranissinia e pazza nqy^a di mezzo che sia quesio per .la

cenyersipne dejjcnpdo! mozzp che comincio ad esisteve, quando la

conversione del mondp qra .m,p|aFtc seguila; che noa ebbe la pps^i-

bilil^, diciaj^o ; ppsl, 5peculati,va di ess-ere, .a.pplicalo, se non dpp^-

quindid secpli di fei;aeisskno aposlolato tra gl'InfecleU, c-.che.la.pos-

sihilita praj^a ; npii s,ar,a malyero che, 1'
acquis^i, j)er quaiUo atibia

a durare il mpndo;^}; j
;

5fa sia quello che ne.fii,, ne sara giammai, che cioe ad pgni In-

fedQle possa ghmgere in mano una Bibbia yoliatp, fedelmente nel sno

projwlo idiaina, e ohe egli abbia 1'abilita cji le^'gerla e quella ancora

piu difficile d'inicndmie sufficientemenle la
cotttenpnza. Gli sara qcm

cio fornjto un .mezzo opportune per la.sua conversione ,al Cdstianc-

sjmo? Solo poli^ peysarlo ehi non ha mai \61to uw occhio al sacro

volume; elate d'intenderne.bene la ragione. Cristo ci fe sapere quel-

Jp,:in cl^e sustenzialsn^nt.e
consisle la \ita etierna, della quale la con-

Vjer^ione
e Tjnjzio, e la, gloria celeste e il compimento perfettp. Que

^ta,,e.la>i,ta eterna, che conoscano (gli uomini) le Pio yero ,ed U

maodatp da tejCristo G^s^));. flaep est vita aetemy , ut cognoscant

te .Dwyfyve^w ^t.nm tmisi$ fesnm Chrisluyil-fi, T^fle pgnuno

cognizione di.Cri^Jo importa implicitameiite quella della Trir

oggetli che debbpno propprsj alia

^ ;
ia

1 lOANN. Y1I, 3.
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Trinite ,
1' Incarnazione e la merte del Verbo incarnate per la salute

degli uomini ;
e se si leggono i primi sermoni degli Apbstoli, come

sono riferiti nei loro Atti, quelli versano perpetuamenle sopra quest!

oggetti capitalissimi. Ora e indubitato che quest! si trovano nelle

Scvitlure; ma un imperito di queste, benche abbia sufficiente cbgni-

zione della Fede ,
si pro\1 , senz' altro aiuto

,
a cercarli nei presso a

ventilremila versetti, che quelle contengono, e sara miracolo se

dopo infiuita fatica gli avverra di trovarli. E pure qui si tratterebbe

di chi cerca cosa che gia conosce.

Deli ! che sara di un Infedele, il quale si vedrebbe gettato in quel

mare magnum, senza bussola e senza timone
,
con non altro in ca-

po, die il vago e confuso concetto, ivi contenersi una nuova Relf-

gione ! E vorra il povcruomo storiare un gran pezzo prima di trovar-

lavi
, sopratlutlo se s' imbalte

,
e questo e il piu probabile, perche

questa e la parte maggiore, nei Pentateuco cogl' interminabili suoi

cataloghi di nomi proprii di citta o di uomini ,
colle sue protisse e

minuziose leggi cerimoniali
;
o nei Profeti maggiori o minori

,
i cui

detti, collegandosi quasi scmpre con una storia da luiignorata, o non

avranno senso o 1'avranno incertissimo; o neiLibri sapienziali, iquali

nulla non hanno che fare direttamcnte col Cristianesimo ;
o nell'Apo-

calissi, i cui misteri profondissimi ai dotti medcsimi sono poco meno

che un libro chiuso ! E fosse pure che un Infedele s' imbattesse per

rairacolo in una profezia cosi chiara intorno a Cristo, come c quella

che si contiene nei Lllld'Isaia : Tamquam ovis ad occisionem ductus

est ecc., dch! che v'intenderebbe, se altri a voce non glienc spianas-

se rintelligenza? Quel luogo appunto leggeva, com'e negli Atti Apo-

stolici, 1'Etiope, eunuco della regina Candace; ed alia domanda del se

pensasse d'intcndere cio che leggeva, egli rispose: E come potrei,

se altri non me ne additi la via? Quomodo possum, si non aliquts

ostenderit mihi 1? Tantoe necessario il ministero della parola, ezian-

dio quando si ha innanzi un luogo dei piu luculenti della Scrittura!

Che intenderanno dunque grinfedeli da questa e da questa sola, sea-

raventata tra loro senza guida od indinzzo di sorta? Noi non ci ma-

ravigliamo che da essi le Bibbie sicno destinate a quegli usi, non

1 Acf. \post. VIII, 3 36.
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sempre onorevoli, die quinci a poco ci dira il Marshall; c ci pare

che, anche tra quei rarissimi, che pure si provano a leggerla, debba

incontrare spessissimo il caso di svolgerne, i mesi e gli anni, le pa-

gine, senza mai imbattersi nei quattro o cinque versetti, che conlen-

gono i fondamenli della Fede
, ovvero di pure scontrarli senza farvi

alcuna atlenzione.

Ora diciamo noi : se cio, che e di assoluta necessita a proporsi

alia credenza di un Infedele, si Irova accollo in cinque o sei verselti

della Bibbia
, qual pro del proporglielo sperdulo in quel pelago im-

menso, senza fondo e senza riva
, quale la Bibbia e sempre paruta

ad uomini sapienlissimi ,
non tanto per la sua mole, quanto per la

svariatezza delle maierie ehe acchiude, e per la profondila dei sensi

molto dubbiosi die nasconde? Non sarebbe meglio proporre agl' In-

fedeli quei soli verselti
,
o piullosto proporre loro a voce le verila

che quelli contengono, conforlandole con esleriori argomenti ,
di-

spensando gli udilori dalla necessita di saper leggere e dal dovere di

leggere? Un tal molodo sarebbe da preferirsi, qual dubbio c' e? Ma

chevolele? un tal metodo, oltre all' inconveniente di ricascare nel

sislema della predica/.ione, non voluto seguire, perche praticato

sempre dalla Cliiesa catfolica, ha 1'aHro men perdonabile inconve-

niente di esporre chi lo pralica a ceili brutli giuochi ,
ai quali , se i

Predicatori si stanno acconciando con molla alacrila da diciollo se-

coli
,

i Predicanli non pare, almeno per ora
,

che vogliano saperne

nulla
;
e trovano che // metodo di mandare atlorno Bibbie e inf-nita*

menle preferibile all'altro della predicazione, come un rispellabile

scrittore anglicano ci fa sapere 1. Cerlo le leggende dei nostri Apo-

sloli ed uomini aposlolici si conchiudono comunemenle cosi : Accu*

sains, quod puhlice Christum praedicarel , trahilttr ad supplicium ,

come per lo stesso motivo Pietro e Paolo furono trait i in giudizic

e poscia uccisi; e dopo essi tanti e lanti altri fino al di d'oggi. Lad--

dove chi volele die disturb! o lorca un capello-ad un bravo gentle-

man, il quale, prese tulle le possibili precauzioni, abbandona sul lido

del mare alquante Bibbie, o le lasci cadere nolletempo per le conira-

de di una cilia pagana, ovvcro, nel caso die il coraggio si spinga,

-iM;'(>llj) U;'!'-' ;i "'' ' "'i'l/! If' 'I'MKifvis ?'

;-.f:-Mf,% j'jr

I .7. W. Cuninghan. Christianity in India ; pag. 142.
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fnicMafl'eroisffiO, ne faccia presente -al >terzo ed al quarto/ clue::

stfnno quel che sia in quel
;

libro, o>quello ehe sia a cercanvi? Em-
dttbftato, ehe questo sistema e infinitamenle preferibile (>.is infinitely

preferable] , ogni -qual -tolta ad un sistema di .apostolato la preferen-

za'debba darei a mlsm?a'della maggiora olminore siourezza doll'A-

postolo. Ci pare nondimeno, die in questo caso si potrebbe.pensafe

qivaMie'cosa al di la dell'infinilo. Perciocdhe il rimanersi in propria

casa e aneora piu sicuro, ehe.il distribute Bibbie tra gli Otenlotli o

i Cingalesi ;
il quale uffizio se non ha fmora ineontrato il marllrio,

non puo negarsi clie riliene sempre uua qmmlunque lonlanissima

possibilila d'incontraiio.

Ouesle poche eonsiderazioni ci xe parulo necessario premettere

alle notizie, die noi dal Marshall siamo per qui recare, intorno a

quest' unico e nuovissimo strumento, die il Prolestantesiino ha in-

venlato e pertinaeemenic praticalo da ollre a mezzo secolo, al fine

di convertire gl'Infedeli. Egli triparlisce cosi la sua ricerca :

1. Quanlo si e estesa presso i Prolestanli la pralica di diffondere

Bibbie e Traltali tra gl'Infedeli ? 2. Qual.e il valore letterario delle

versioni bibliche cosi diffuse? 3. Quale uso fanno i Gentili di somi-

giianti libri? E la risposta al secondo ed al terzo quesito e la sola

sokzicyne die possa darsi al dubbio, die neiranimo e ingenerato

dalla risposla al primo: Come mai possa restare assolulamenle vuo-

ta di effetto una distribuzione o profusione di Bibbie
,

falta in cosi

sterminate ed appena credibili dimensioni ? Osservale die razza li-

bri sono, ed in quali usi si adoperano, ed ayrete allora in pugno il

bandolo della malassa
;
cioe intenderete die

,
fossero died tanto di

quel die sono, non se ne caverebbe migliore coslrulto.

La Societa Biblica inglese e straniera (The British and Foreign

.Bible Society )
il primo anno della sua vita ,

che fu il 1780, raccolse

5,000 sterlini
;
ma tosto venluplico quella somma

,
e nel 1791 ne

ebbe 100,000. E pure essa non e, die mia delle tante istituzioni

che mii'ano allo stesso scopo ! In ogni precipuo luogo dell' immense

colonie inglesi ,.dai Banchi di S. Lorenzo alle pianure;del Bengala ,

sono stabilite Societa succursali ,
il cui numero sarebbe impossibile

defmire, e piu ancora il risapere il valsente complessivo, che an-

nualmente raccolgono. II solo popolo dell' Inghilterra spende in Bib-
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Lie, come ci fa sapcre il sig. Hovilt, circa 174,04)0 sterlim (835,ftM

scudi romani o Yogliamo dire 4,250,00.0- firanchi
) ogni auno. Glu

polrebbe dire quaaali ne spende in alirc coatra.de? II sig. Strickland*

lo storico della Societa Biblica americana
,
nel 1819 ci dieiwa.-liska.

di setfcanla Sociela aHliate a quetta , aveati le toro rnigluiia di ausir

liarie. Esse hanno gia (
dice egli) mjesse in giro 146, vorsfoai m

al-trettanli liuguiaggi o dialetti, e 1'opera dovra essere ancora pia

eslesa . Taato e poi lungi che le rendite di somiglianli societa

no per iscemare, che quelle anzi della. Sociela inglese, nel

raggtosero 155,000 sterlini
, quanlo oo mai per lo passajto., ed in

qseH'anno stesso pubblico I r6^5,985 Bfl>bie. H seguenie aano ra-

colsel95^Q<QO sterlioi: quasi un milione di soudi! Nello stesso!88

la. Societa ecclesiastica pei Missionarii
(
Xhe Church Mtmanary So-

cfaty\ elibe soscwzaotii per 100,0.00 steirlini, e nel segueate per

lft,006 ; taliiente eke due sole islituzijoni inglesi, addeUe allo- &

po Kiedesimo, hanno ilseosso in dodici niesi 360,0^0 sierlijki,

vttol dire un* rniik al gioro > e daila lore fondaaiane BOH Bieno di

10,0^000 di sttrlini
,
ossia 50,000,000 di seudi. Qu^ido, po* si

coftsidera cue somlglianli societa si luroyano in ciascun pae&e prolo-

stolo, e che ognuna ha lai-ghe ixmdite, come \English Wezhyims
ha 100,000 sterlini ann\ii, la London Missiowvy Society ne ha

80,000, 1'aitira- delta, per la Propaga&ione dell Ewngefa ne ba.

13!I;,000, sicehe cinque soie societa inglesi riscuot<)ift0i e- sfendoao/

7^0,00^ stedini all' anno 1
, altea cipo&emo fare un eonc^io (K

qaesli y^slissimi dispewdii, dei eui efifetli dii'ocfto pii iimajizi ^.

A determinarc con precisione il uumero deik; Tibbie- eoBi

per daseun ano r egli s,airebbe necesswta consuto;e -to

1 Settecentomlla sterlini equivalgono a circa 3,500,000 scudi romanl ^

e precisamente a 17,500,000 fknchi. E qtiesta ela i-^idita annua di sole Ire

societa biibliche dll tante che ve nesoao! E pure la nostra puo dirsi uniea

Amtiaaiane pw la-.propapazione ddfaFixlv, eome/si nlev,3bdai suoi

attn.ui, rac.coglte un-pQ pUi : ii,pQ- me t di ^OgOjOQO di firaacbi: cbe

(lire, due s.ettiml di quella somoia* c^ie. pure e una parte diun tulto

maggiore. Ora a che altro
, se non alia diversita dello splrito si puo attri-

buire questo singolare fenomeno, ch col poco si ottiene moltisslmo, e'col

moltissimo non si oltiene nulla ?

2Yol. I, pag. 21-28.
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delle mille e mille societa disseminate per tutta la terra
;
ma cio sa-

rebbe impossibile oltcnere al tempo medesirno. Alcuni scrittori sti-

inano che il tolale prodotto di tulte le sette
,
ad includervi i Baltisli,

che hanno pubblicata una loro propria versione, ascenda a cento

milioni di copie. E pure questo medesimo, che pure e tanto, dai

promotori dell'opera e consideralo come un semplice cominciamen-

to ! Noi abbiamo luttavia uopo di cenlotrenla milioni di Bibbie,

csclamava, non molto tempo addielro, il Rev. Dolt. Plumer, come se

il numero delle distribuite linora fosse appena da considerarsi. Per

ditto dove si scontra un essere wnano, selmggio od incivililo non

monta, il quale non possiede ancora una copia delta Scrittura, le

Societa bibliche riconoscono un bisogno urgenteja cui provvedere.

Piu di quaranl' anni fa
,

i diretlori delta Societa biblica americana

annunziavano, clic loro scopo era la dislribuzione della Bibbia tra

tutle le popolazioni accessibili del globo ;
e cio nel piu breve tempo

possibile. Ne stelte oziosa
;
che nei prirni venli anni di sua esistenza,

quando il suo organamento non ancora era compiulo , erogo a quel-

rintento meglio di 000,000 slerlini e distribui circa tre milioni di

Bibbie. Inlanto, intoruo a queslo tempo medesimo, il sig. Strickland

ci signiiicava che quattrocento quarantamila Siamesi potevano con-

siderarsi come disposli o pronti (
as ready) alle Bibbie. Egli nondi-

meno non ci dice in qual maniera quelli manifestassero una siffatta

loro disposizione o pronlezza. Ma considerando 1'uso singolare che i

Siamesi hanno fat to delle Bibbie gia loro dislribuite
,
noi possiamo

supporre, che essi possano aspettare, senza grande impazienza, che

loro sia dato il resto 1.

E qui il Marshall entra ad esporre alquanti parlicolari, intorno ad

un allro diluvio di carla stampata e profusa sul mondo pagano dal

Prolestantesimo, in proporzioni che si direbbero favolose, se non se

ne a\esse 1'evidenza dalle medesime sue slatistiche. Cio poi si fa

per opera di quelle che diconsi Tract Societies; e sono ordinate a

stampare e diffondere libri religiosi di molto incerta origine, e che

spesso non sono altro, die tratti o libri piu o meno lunghi della

Scrittura, come i quattro Evangeli, gli Atli apostolicif i Salmi e via

1 Vol.I,pag.2i.
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discorrendo. Anche qui le cose sono portatc a dimensioni moslmose

e gigantesche : basti dire die la sola Religions Tract Society of

England ,
nel solo anno 1858 pose a stampa tredici milioni di tali

libri
, e, a computare lullo clie ha falto dalla sua origine, si trova

che da quesla al di d'oggi ne ha stampali oltocento e diciannove

milioni. Ma avendo noi circoscrilto il noslro discorso alle sole Bib-

bie, dobbiamo prclcrire questo punto dei Traltati, che veramente

pel presente suggello e secondario, affine di passare alia seconda

considerazione che proponemmo ;
a quella cioe, che riguarda il me-

rito letterario dellc version! in tanlo numero sparso fra gl' Idolalri a

fine di cristianeggiarli.

Qualunque sia il valore di un libro
,

e indubitato che esso , Iras-

portato in idioma diverso dall' originate ,
in che fu detlalo ,

e quasi

un'altra cosa da quello ,
e puo in certi casi non pure perdere i suoi

pregi primitivi (d' alcuni e presso che impossibile che non si perda-

no) ;
ma conlrarre pccche e storpiature ed anche assurdila manifeste,

delle quali nell' originate non iscorgesi alcun vestigio. Go poi che si

avvera in ogni maniera di versione d' uno in altro linguaggio ,
ha

una specialissima applicazione a rispctlo della Bibbia
,

sia per le

lingue veluslissime e poco note
,
in che le sue diverse parti primili-

vamenle furono dettatc
;
sia per la notevolissima disparila degli slili

che sono proprii di cidscuna
;
sia da ultimo pei sensi altissimi e spes-

so misteriosi che ascondono. Anzi questo medcsimo, mentre dall' una

parle rende tanlo piu facile I' errore
, conferisce dall' altra all' errore

stesso una importanza ben altrimenti grave, che se si tratlasse della

versione di una storia qualunque o di un romanzo. Perciocche nel

caso della versione biblica si Iralta nientemcno, che di offerire al let-

tore come parola di Dio e verila rivelata cio, che puo essere sogno,

njalizia o (che avviene piu spesso) ignoranza del tradultore. Di qui

la Chiesa caltolica ebbe sempre solleciludine grandissima delle ver-

sioni bibliche
,
che si dovrebbero metlere in mano ai fedeli

;
e ben-

che non le proibisse universalmente, ordino che nessuna se ne pub-

blicasse non riveduta cd approvata dall' autorila ecclesiastica ;
ed

"oltre a cio, per I'uso comune della litilrgia, dei pergami e delle scuo-

le
, nel Concilio Iridentino ,

ne determine ed approve una ,
che e la

Vulgata latina, non perche fosse al lutto scevra d'impcrfezioni ;
ma
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giudicata per la meno imperfeila di quante se ne conosce-

toj e tale certamente, che> nel falto delia fede e del costume, non

conteneva alcimo efroffQ.

Ora in cosa tanto difficile in se medesirna, e tairto diMcata e peri-

oolosa per le sue conseguetiae, si consider!, vera babilenia che vor-

ra riuscire il veizo delle Socteta bib tic-he
,
le quali ,

a furia di quat-

trini content! e sonanli
,

si sono incaponite a coprire la faccia della

terra con Bibbie voltate in tutte le lingue civil! o barbare, ed in lutti

i dialletti che si parlano sotto la cappa del sole ! II pe-nsiero appena

'piio
fovmarsi un concello della smisurala congerie d' incoerenze

,
di

scerpelloni ,
di contraddizioni madornali

,
di errori mostruosi e di

bestemmic, chedeve quelsacro volume divenire, esposto allo strazio

di cosi inclegna profanazione. Egli basta che un Ministro aglicano >

cdvinista o luterano od anche un semplice laico sappia comunque, o

phittosto crfda sapere un linguaggio ed un dialelfo parlato da qual-

che igenle o tribu anche -setvaggia, per oltenere da qualche Societa la

commissione di voltare in quello la Bibbia. Oltenutala, il valentuomo

si melte all'opera, e piglia per originate quale piu gli piaccia versio-

ne inglesc o tedesca
,
anch' essa gia storpiata ,

che Iddio vel dica
;

poscia, senza piu, slampa e drstribuisce
;
e la Societa pagaversione,

torohi e distiibuzione. Se ad un somigliante procedimento voi sotto-

poifielc, esempligrazia, Omero o Yirgilio, no! vi entrianio pagatori,

fhe in capo a died anni di quei due sommi non vi sara un solo con-

cetto che sia intero e si tenga in picdl ! Ouinci potete fare ragione

di quello che sara dovula diventare la Bibbia voltata
, per opera e

per danaro di una sola societa e nel breve giro di pochi anni, come

ricordaromo piu sopra , in cento quarantasei idiomi e dialelti ignoti

all' Europa ,
mezzo barbari

,
e clei quali i piu ne grammatiche non

hanno, ne vocabolarii ! Pensale ora che avranno ftitle tutte in 60 anni !

Questi nondimeno sono discorsi
;
e noi ai nostri leltori promettem-

mo di riferire fatti. Ora quanto a' falti, il Marshall per quests capo,

come per gli altri, ne ha dovizia e tanto copiosa, che il nostro imba-

razzo non e nel trovarli, ma nello sceglierli. Ed in questo medesimo

nostro scegliere piu che alle cose piu singolari, ci atteniamo a quellc

che egli colloca per la prima in ciascuna delle categoric di fatti da
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lui raccolti e riferiti. Ecco dunque cio die egli espone intorno al

merito dclle version! bibliche, fatle dai Protestant! nella Gina.

La costoro prima versione inCiaese f&fatla per cura/ del Belt,

Morrison (e gia i noslri lettori conoscono un tal personoggio ) ; il

qualc si valse largamenle della versione fatla mollo prima dl lui dai

Missionarii catlolici, senza nondimeno attenersi al loro lesto; edeta

be ragione di lamentare questo suo errore. lo pubblicai (egll. dice<),

il Nuovo Testamento con quelle ALTERAZIONI, che giudicai-iwcessa-

rie, secondo la mid coscienza, e secondo il grado di conoscenxa, del

Cinese), in che io attorn mi trovava. Le aUevmioni poi, acjuel cb&

pare, gli furono suggerite dallo stesso motivo
,

che indussedl prof.

Sarauele Eidel ad inventare una nuova parola, cinese, perespriiBeie*

Fidea di Dio; ed> il motivo fii il timore di con-fondere la.\dbitmn&

dblla BibMa. col sitierna del Papismo. La versione del Morm&on

costo olire a 20,OiGO stei-lini
;
e nondimeno gia da/ mi peszo k slala

condannata, perche gi'intendentl non trovaronla buona-ad altro^

ad eccilare il disprezxo dei Cinesi. Un Cinese gmduato , per

Choo-Tile-Lang ,
ne porla queslo gindizio: Esm e

verbosa, sparsadi frasi straniere, e cost cmlr.ar.ick allo^itte comueto

dei noslri libri , che i Cimsi non ne possono in nessuna* maniera

afferrare il concetto, e frequ&ntement-e si rifitttomo pur diyuwdarla.

E pure Ira i Cinesi, come osserva il signor Lay, vi c una grande di-

sposizione ad;ammkfare ognilavoro letterario
;
ed*essi ammisero, come

cifa sapereilBridgman, neiloro florilegii di eleganza alcune compo-

sizioni di Missionarii caltolici, le quali, per comando degl'Imperadon

di miglior gusto, ebboro posto tra i loro classici. Essi , cioe i Mis-

sionarii cattolici, come generosamente osserva il signor Mackinto^li,

coltivarono quella difficilissimar tra le lingue con tale felice successo,

che poterono comporre in quella volumi a ccntinaia 1.

Ella fti cosa al tutto iniproyvida- dalla parle del Morrison il di-

menticare siffatte guide, per conlidare nelle propric ispirazioni. Lo

stesso errore fu comraesso' dai Dott. Marshman
,1
un a-Itro editore

della Bibbia protestante in cinese ,
e ne raccolse 16 slesso fru;t(o. To

sono awicuralo
(
dice il signor Mahom) da Ginesi *

ragguardevofc,

1 Vol. I, pag. 30.
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che ne la Sibbia del Morrison , ne qnella del Manhmnn e punto

intelligibile, o mollo meno pub passare per elegante. Abel Remusal

c Giulio Klaproth, ambedue famosi sinologhi, solevano fare le gras-

se risate degl'infelici tentativi del Morrison e dei suoi compagni ; ed

il Marchini
,
che avea familiarissimo quel linguaggio 7

dichiara che

le loro versioni sono un gergo ininlelligibile ,
che non pub leggersi

senza riderne, e che i letterati cinesi, nelle cui inani quelle capita-

no, non finiscono di compiangere, che il loro sublime idioma abbia

dovuto essere cos\ indegnamente straziato. L'abbate Yoisin, missio-

nario caltolico nella Cina, pubblico in quesli giorni, a manieradi sag-

gio .la versionc franccsc d' un tralto della Bibbia ammessa dalla So-

cieta biblica, c si scusa cosi del non andare piu oltre: La penna mi

cade di mano nello esporre I' ignobile e sacrilega maniera , nella

quale i nostri sacri libri sono trasformat! ,
disonorati e pervertiti. lo

sfido qualunque sludioso Cinese ,
che possegga un accurala e pie-

na conoscenza della propria lingua, losfido, dico, ad indovinare

quello che il traduttore s' abbia volulo dire. lo medesimo non vi

potrei riuscire, se non fossi pratico del libro ispiralo ,
cui costoro

kanno preteso di traslatarc 1.

. E la cosa era si notoria ai medesimi Minislri prolestahti ,
che essi

nel 1843 lennero un solenne congresso in Hong-Kong, espressamenle

a fine di fare le nccessaric provvisioni , per avere una vcrsione ac-

concia ad essere mandata attorno rneglio, die non erano le fatle fino

allora. Ad onla di tanii e si dispendiosi fiaschi, il nuovo tenlalivo fu

fotto, ma con riuscimento non guari diverse dai precedent! . Pcrcioc-

che, come un Missionario proteslanle nella Cina ci ha novellamenle

ragguagliato ,
uua o due altre nuove versioni furono elaborate

,
ma

eccessivamentc difctiose, e che in nessuna maniera rispondono allo

scopo , per che furono fatle. Che piu? dopo sforzi prolungati per

mezzo secolo e dopo dispendii, che quasi vincono ogni computo, ec-

co come il verace valore di coleste versioni protestantiche in cinese

era giudicato nel 1856 dal signor Taylor Meadows, interprete cinese

al servizio civile del Governo britannico. / Protestanti inglesi guar-

dino in che conto si tengono i libri dei Mormoni e sul Mormonismo,

1 Vol. I, pag. 31, 52.
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come sono offerti in alcune piazze della Gran Bretlagna, ed avran-

no uriidea nienle esagerata del vilipendio , onde gt infelici nostri

volgarizzamenti biblici, e lo stesso Cristianesimo sono riguardati dai

Confuciani addoltrinali. Cib vuol dire che sono riyuardaii come un

tessuto di assurdita e di pretensioni empie ,
le quali sarebbe tempo

perduto, cfii prendesse ad esaminare. Q Oflfi.j7

Ora cio
,
die il letlore ha visto delle version! ciuesi ,

faccia conlo

di averlo visto attestalo colla medesima evidenza e dalla medesima

qualita di testimonii, a riguardo delle versioni Indoslaniche per I'ln-

dia 1
,
delle Cingalesi pel Ceylan

2
,
delle Maori per T Australia 3-

,

delle Hawaiian per 1'Oceania 4
,
delle moltiplici e svarialissime ese-

guile pel Levante 5 e delle tanle allre fornile per 1' ima e per Valtra

America 6
; che di tulle e singole quelle regioni lo mostra il Mar-

shall nei luoghi sopra citali. Chi puo dunque misurare diluvio ed

infestazione di controsensi, di bestemmie, che vorra riuscire cotesta

incredibile profusione di Bibbie e cosi raffazzonale e disseminate per

tutta la terra, a milioni ed a centinaia di milioni! Seil diavolo avesse

voluto almanaccare un mezzo da ritrarre gl'Infedeli dal Cristianesimo,

loro ispirandone spregio e quasi ribrezzo
,
non avria potulo trovar-

ne uno piu efficace di questo ! Ma per buona fortuna la cosa non

riesce cosi
; e, senza negare che in alcuni casi quel trislo effelto se

ne derivi, come sopra abbiamo udito, nondimeno in generate, tulto

si riduce .a qualtrini e carta sprecata , per la buona ragione che di

quelle Bibbie si fa lutt'allro uso che quello di leggerle : nel che pro-

priamente sarebbe poslo il pericolo ed il danno. II che ci conduce

naluralmente all' ultima delle tre considerazioni
,
che proponemmo

intorno a questo subbielto.

Sanno tulli come la capacita di leggere, accomunata al massimo

nunaero in un popolo ,
e ripulata uno dei segni meno equivoci di ci-

\ilta vantaggiata ,
come inlendono la civilta gli uomini del noslro

tempo, che piu si pregiano di essere al livello del secolo. Ma Tot-

tenerlo non e cosi agevole ,
come alcuni meno pratici si pensereb-

bero. Col tanto arrabbatlarcisi attorno il nostro secolo r coll' aiulo

opportune e talora imporluno di alcuni Governi ,
siamo tuttavia lon-

1 Vol. I, pag.39. 2Ibid.pag.49.
-

3Ibid.pag.51. 4 Ibid, pag.54.

5 Ibid, pag, 62, 6 Ibid. pag. 70.
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tani dall' ideale, che vorrefrbe ttttti capad di leggere ua libro; e se-

gnatamente Ira le pop^axioni agiicole $ riputerebbe civile quella
5 die

ite awsse uno^ sopra 2$ o -2Sv^iVilfesiMa quella chelo'trovasse sopra

W 15. Oltre a $6, FavefHa capita di legged riejn

che avetne la voglia d'l'ait^udine; e benche sopra qtoesto

le statistiche non ci offrano nessun eterorento, ^fn^bitato che

secondo e assai piu raro, che non il primo; ed in ogni ekso i'libri che

dalla moititudine si teggono, quando pur qifell'a sappia eVoglia legge-

re, sono :
i piani, i facili^inii, i dil'eftervoH

;
e seiiza c^fcarne le ragio-

HI a priori, cbied^lelo agli editori, ed ess! vi sapranno dire s'c vi' s!a^

no libri piu leltidelle commedie e dei romanzi. Maria Scrittiii'a ! no$

non crediamo che in qtiesto mondo siavi libro nieno dHei Mto per es-

sere letto a fine di diletto dagli uomini poco islruiti e leggieri, ctrfe

la mollitudine. Se ne togliete i pochi libri storici, elie pure now hanno

gmnde atlrattiva, siccome quelli che narrano i fatii di un popolo

quasi solitario nella storia dei popoli, il resto Yia tullo in memorie

locali e quasi personali, in misteri astrusi, in naassime seyerissime

di morale, in profezie, di cui i Pagani ignorano il eotnpimettto e<i i

Cristiani stessi non saniio lutta intera la cont^nenza. E cio pei' non

dire delle difficolta iMrins'eche del sacro volume, delle quali toccam-

mo sopra alcuna cosa, e delle altre tanto maggiori aggiuntevi dai

traduttori imperlti delle cose e delle lingue, conciandolo per le feste

che e una pieta a vedere, fmo ad averlo reso da capo a foiKb^ m
geryo mintelliyibile. Sommate ora voi tulte cotes te difficolta

,
e non

dimenticate quella che dis"pensa dal cercarne altre, cite cioe 1'um'ter-

sale dei Pagani non sa leggere, e voi, non che stupirvi, giudicherete

cosa naturalissima, che i milioni di Bibbie, disseminate dalle societa

eterodosse sopra la faccia delta terra, sono quasi tutte deslinate ad

usi al tutto diversi da quello, a cui sogliono destinarsi i libri, che e

1'essere letti. Ma niente affatto! il Protestantesimo eincaponito a te-

nere per Cristiano gia fatto, e poco meno che per sicuro della vita

eterna, qualunque Pagano abbia nella sua tenda o nel suo carniere

quel bisticcio, a che esso ha saputo sacrilegamente ridurre la'Bibbia

per opera dei suoi traduttori o piuttosto dei suoi pervertitorL Anzi,

quasi quella fosse una specie di amuleto , per poco non si credono,,

die la Bibbia abbia a produrre il suo-effetto ,
anehe sopra gi' incon-
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-sapevoli di avcrla con scco ! Ma e tempo di-ascollare il signer Mar-

shall, o philtosto i Mknstd e Miss-kmarii protes-tanli da lui citali, per

impararne cio
,
a che eomunemento va a finire quella massa prodi-

giosa di volumi
,

che con tanlo inostifflab*K dispendii ,
si va dalle

setto elerfcdosse- diJfondendo pel mondpj flidoa^i nl sbmrob-
E sia<il ^knol'ArcSdiaeonoyGrantv il quale parlaicosi; L'impe-

gn&v che ftioifne volt* LPagaiai fnostrano* di avere il sacro volume,
-non devc per nulla allribuirsi a seledie essi abbiano della parola di

vita, raa si originadall-infcentOprofariO -dt adoperarlo in usiindegnL
che offendono ogni sentimento crisliano. E>:ch!e sia cosi, lo attesta

il
. signoffiLay, il quale ne da,t&3timonio la propda esperienza. Ella

e ttSanza (dice egii) di cote^fii disirtotoli di libri, trarre la loro mer-

atanzia da una largacassa o c^la,|e abbandonarne una copia, ove-

he si pfrotend^i una nlano a rkevetlft. La naturale conseguenza di

siffatto BXetodo. e; che i.libH cosi donati siano lasciati in un armario.

In uno scifigao od.-in un baule, dove, ricliiesltone dai Missionario,

essi sono tP0vati inlatti, neppure a^rti e- sembrano dire in loro fa-

Vella: Qm ci'tascmste, e qiti-ci trovate. : E:noi diremo chequesta e

la mdgMor forluha, che possa incontrarfe a qnelle Bibbie. <f Percioc-

-che (seggiunge ilDiott. "SYolls \Yilliams, iriTiciale delle socieia prote-

.Manli
)
esse sono steble vedule1

sopra i banciii r;delle botteghe di.Ma-

abi, tagliate iri due per istrappaa'rae ft mano a mano i fogli ,
e rav-

volgefvi frutta o medicine: cosa cjie ua boltegato cinese non farebbe

col pessimo d^i libfi 1
.

AscoltiaiBo ora un' atei classe di t^siimonii. II Vescovo Courvezy,

prelate ben conosciuto dai viaggiatori inglesi neH'Arcipelago indiano,

si;;e$prime cosi: II numero del lib ri profusi dai Protcstanti e im-

mense; ora L'uso, a Cui essi veng<MM> apjE>lioa4i; e al tutlo diverse da

quellodie si mire ncl profonderli/A Singaporre io vidUe rnura di

due case coperte da capo a fondo con fogli di Bibbie. E purequesta

profauazione non emaggioi'e
; di quango, quei fogli stessi;sono ado-

peraii per ravvolgerVi lardo e tabacco; E4 wi altro ieslimonio di

vista ci raccenta che nelle- citta 'sulle fjfontiefe delk Qna le intere

asse di Bibbie sOno vendute all' ineaoto e comperate, come carta

1 Yol. I, pag. 36.
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vecchia, soprattutto da calzolai, speziali e droghieri. II signor Boucho

poi scrive da Pulo Pinang : Avendo io inlerrogato parecchi Pagan!

molto pratici del paese ,
intorno all' uso che faceasi universalmenle

delle Bibbie in quello distribuite, essi costantemenle risposero che

erano adoperate in ignobili usi. Ed aggiunge, ehe essi ad una voce

dichiaravano
,
tutte quelle Bibbie essere voltate in cosi barbaro ed

inconiprensibile stile, che lungi dairoffrire ai lettori il Cristianesimo

in aspelto accettevole, aveano piuttosto 1'effelto di alienare e disgu-

slare quci medesimi tra gl' Idolalri, che serhassero qualche inclina-

zionc ad abbracciaflo 1.

La quale usanza di vendere le Bibbie, come carta vecchia, a cal-

zolai e speziali, potrebbe a qualche malizioso suggerireun pensiero,

die veramenle non c espresso dal Marshall
;
ma che si offre natura-

lissimo a chiunque conosce quali e quante gherminelle sogliansi ifr-

ventare cd adoperare in certi Iraffichi. Ed il pensiero e, che forse le

Bibbie possano da chi le ricevctte essere vendute
,
non come carta

vecchia, ma proprio come Bibbie
;
e pero a ragione molto migliore,

che non si potrebbe nella prima maniera. Che se chiedete da chi

mai si comprerebbero?noi rispondiamo, che si potrebbero comperare

dai distributori medesimi, i quali le distribuirebbero di nuovo, met-

tendone il valore primilivo a carico delle Sociela. Cosi se a queste

una Bibbia costa, per figura di esempio ,
due franch!

,
chi la rice-

vette, se la vende come car la, appena ne trarrebbe due soldi
;
ma

un dislributore potrebbe Gene comperarla per dieci e per quindici,

in quanto esso c sicuro di collocarla immcdiatamente per quaranta a

conto della Societa che la paga. Dove notate : noi non diciamo che

do si facda : diciamo solo che puo farsi ma in quest! casi il po-

tersi appena e mai die vada scompagnato dal farsi, soprattutto se sia

parola non dei Missionari, dei Ministri o d' altri sopraccapi della im-

presa, ma degl' inferior! ed infimi distributor!
;
ai quali non e gran

cosa attribuire una somigliante infedelta, non cerlo incolpevole ,
ma

che sicuramente non acchiudc nessun danno dei lerzi. Essa ci par-

rebbe niente piu rea di quella, onde un servo, a cui fosse dal padi'one

commesso di gettare una moneta nel mare, la geltasse piultoslo nella

1 Vol. I, pag. 37.
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propria saccoccia. Se cosi fosse, quei tanti milioni di Bibbie, che

diconsi distribuiti, reslerebbero ne! fatto notevolmente diminuiti, e

sarebbero somiglianti a quelle poche maschero di fanlaccini, die,

useehdo sul teatro da una scena ed entrando per 1* altra , sogliono

rappresentare un guandissimo esercito. Ma da lornare e alle testi-

monianzc iutorno all'uso che dai Pagani si fa delle Bibbie.

L' abbate Albrand
,
Missionario conosciutissimo e poscia Yesco*-

vo , del quale il signer Windsor Earl encomia con calore i frutti

colti nella conversione dei Cine-si, dopo di aver ricordato di un Mis-

sionario americauo
,
che si vantava di avere in pochi mesi esaurile

dodici grandi casse di Bibbie
,

continua cosi : Deve per fermo

avere una grande riputazione tra i suoi concittadini costui , che no-

vera il numero delle convcrsioni dal numero di coloro che hanno ac-

cettata una Bibbia ! Ma io che sono sul luogo ,
conosco bene io 1' u-

so, a cui queste sono destinate. Non vi e giorno che non mi passa

per le mani un qualche oggetlo ravvolto nei fogli di quelle. Ouanle

case non vi sono nelle sola Singoporre ., delle quali le soffitle e le

mura sono ricoperte con quei fogli stessi a maniera di tapezzcrie.

Aggiunge poi ,
cio che e ammesso per vero dal signor Tomlin

, cbe

i Cinesi spesso nibano di notte quei libri, a fine di adoperarli in usi

domestic]. E inlanto v' ha dei Missionarii prolestanti che inlerpretah

no quei furti
,
come altrettante pruove del desiderio accesissimo 7

che i Cinesi hanno della parola di Dio !

II signor Pecot, sperto dell' Indostan non meno che della Cina,

ragguagliandoci del nobile orgoglio ,
onde le Societa bibliche si van-

tano che le loro versioni hanno penetrate in tutle le parti del mon-

do conosciuto
,
assicura che

, quanto e a sua notizia , cio e verissi-

mo. Ma aggiunge tosto, che'gli speziali di quelle contrade possono

attestare Io stesso falto
,
in quanto essi alia loro volta distribuiscouo

quelle versioni, foglio per foglio, in ogni giorno ed in ogni ora. An-

che il Marchini, parlando di sue freschissinie osservazioni
,
riferisce

che quelle Bibbie erano comperate a peso dai ealzolai, per fame cal-

zari, ed egli , persona molto istruita, non fmisce di ammirarsi come

mai gl' Inglesi ,
che pure in altre materie si mostrano cosi giadiziosi

ed accorti, si lascino per questo capo fore zimbello di trafficanti sala-

Serie V, vol. Ill, fasc. 300. 44 4 Settembre
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dali C;di fanatic! YisionariL Finahnente 11 direttoreidelsemmario Ci-

iaesf> in Pdo Pmang scrive cosi: lo medesimo ho udrto tin Ginese

dichiarare ,
lui essere moito grato alia Societa biblica

,
la quale gU

forniva carle per- certi usi, che io non oso nomifcare, assicuraiido clie

{juesla iera la caasueta foiiuna delle Bibbie dislribuite nella -Cina. >

Sarebbe a (noi impossible reeare somiglianli testimonianze per

tiilto il resto del mondo, cwne le reca.il Marshall, M& per concludere

questo soggetlo non vogliamo lasciar di recare lei segnenti paro-

le di uno scriltore protestante ,
il quale esclama appunto con quest!

precis] termini : Quanto non e svilente co testa idea di cacciare m
rnano ad ogni battelliere cinese e ad ogni ignorant facchino nn fa-

scio di libri
, perclie nel suo girandolare gli venda o doni a cui piu

gli piace ! Forse il popolo inglese, il quale paga quella smisurala mo-

le di carta stampata ,
e senza il cui concorso non sarebbe possibile

quella mostruosa ed indislinta profanazione delle cose sacre, enirera

un giorno nella nacdesima opinione. E 1'entrarvi sara men difficile,

quando impari da un teslimonio, non raeno imparziale ,
non esservi

csompio di un 'Cinese, il quale abbia chiesto ad un Missionario la spie-

gazione di alcun tratto biblico
,
e molto meno vi ha esempio di per-

sona convertita al Cristiancsimo, la quale abbia attribuita quella sua

inclinazione per le vcrita cristiane all'aver lello qualche libro dei tan-

ti cosi distribuiti 1
.

Oueslo adunque e stato
,

secondo testimoniaiaze eterodosse ,
il

frutto colto da sforzi prolungali per mezzo secolo
,
e dalla distribu-

zione d' innumerevoli Bibbie
,
disseminate per le immense region!

al di la del Gange ! Questo dalle infinite altre sparse per tutto il re-

sto del mondo conosciuto! Esse sono costate somme incredibili di

danaro; e pur esse dai rari Pagani , che le hanno letle
,
non hanno

ottenuto che il disprezzo ;
dai tanti piu, che non seppero o non yol-

lero leggerle, furono pollute e profanale negli usi piu abbietti
,
e con-

-sumate da ultimo come cartaccia immonda. Davvero che il Prote-

stantesimo puo rallegrarsi ed inorgoglirsi di avere trovato esso pel

primo un mezzo alia stess' ora cosi HUOTO e cosi opportune per la

onversione degl' Idolatri alia Fede !

i
.

1 Vol. I, pag, 39.
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,
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costeggiata da prode coperle di \igneti o vestile di bruoli
;
da ville

sorrtuose die sm-gono in sui dt>ssi, tra-le ombre dei frassrni, i filari

de' tigli e dei eerri
;
da leggiadre palazzine che biancheggiano at-

traversd le mac?chie degli avornii o i cespi de' rosai
;
da ridenti po-

mieri
;

dia^verdi e capricciosi recessi; da prospetlive araenissime di

bei giardini, rallegrati da nna mo4iil\idie di fiori d'ogni slagione e

d'ogfli f&rma, o sparsi sulle siepr senz' arte, o ripartili a disegno in

ben oiiJinate aiuole; da Tioche piantagioni a divisa di alberi fruttife-

ri
;
da pergole di gelsoniini ;

da selvette di elci
,
di lauri, di quercioli :

e cosi per inline alle chiare acque del lago, intonio al eui seno luna-

to siede, quasi donna allo specchio, la vaga e gentile citta
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Quinci sul primo rompere del di cinque Giugno, il conte Giacomo,

In cbmpagnia di un atticciato villanollo, calava dentro un carrozzino

guidato da un cocchiere, il quale portava al cappello un largo nastro

eon le insegne di Savoia, e una simile bandieretta sventolante dalla

gabbia del suo seggiolo. II cielo era nitido e azzurro di sopra, e tut-

to vermiglio e rancio all' oriente, che saettava i suoi raggi in vive

liste di porpora e d'oro per le cresle verdeggianti delle colline : le

quali di una fulgida luce inzaffirandosi, riverberavano dalle pomale

chiome degli alberi il dolce colore dello smeraldo. Sdraione al lato

sinistro ,
il villano se la ronfava saporitamente e assecondando col

capo il moto del legnetto , balleva ogni poco la testa quando nel

mantice, che era abbassato, e quando in una spalla del Conte. Ma

questi non curanfe di quella molestia
,
era assorlo in vagheggiare

11 giocondo aspelto dell' aurora
,
e in ammirare il tripudio degli uc-

celletli che da ogni fratla, da ogni cespo, da ogni fronda salulavano

il sol nascente
;
e in atlrarre a larghi sorsi quell' aria agretta si

,
ma

fina e imbalsamata dalle fragranze soavi di primavera. Come pero

passo passo egli fu giunto alia sommita dell' altura, donde scopriva

dinanzi a se le torri del la cilia di Como
,
e i letti delle case indorati

dall'alba, e alia sua man manca scorse il giro del lago, che sembra-

va un mare di rose e di rubini mollemente dall'ora maltulina agita-

to, tale e tanla meraviglia il sovraprese, ch' egli fece arrestare ii ca-

vallo e smonto, per godersi un istante dallo sporto di una rupicella

lo spetlacolo di quella vista cosi stupenda, che era a dirsi una cosa

fatala.

Or mentr'egli mutolo e attonito si deliziava nella veduta di quelle

chine ingiardinatc ,
di quegli splendori rutilanti pei limpidi cristalli

delle onde che gli si rispianavano sotto
,

e nel godimenlo di quella

grazia, di quel riso, di quell'olezzo che tulto intorno gli molcean 1'a-

nimo
;
ecco il cocchiere dargli una chiamata che scosse lui dalla sua

oontemplazione ,
e il villano dal sonno in che si stava sepolto.

Vede, signore? ne viene di la un gruppo; disse colui additandogli

un drappelletto di soklati, che spunlavano salendo alia loro volta.

- E son dessi? garibaldini? chiese i4 Conte aguzzando -gli

quel manipolo di annati.
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Sono si, che dubbio? rispose 1'uomo: e staccata la bandie-

rola, tolse a squassarla come per segnale di buona amista. Giacouio

si scolori alquanto, e posalo im pie sulla montatoia ,
e abbraneatosi

con una mano alia molla del soffielto, li aspelto con franco viso.

Alto , chi e la? grido uno dello stuolo
, quando questo si &

appressato.
- Amici : viva 1'Italia ! viva Garibaldi !

Evviva ! urlarono i milili ; incontro ai quali Giacomo tosto

si avanzo
,

e salutandoli : Bravi giovinotti , interrogolli , e do-

ve si va?

In ronda.

II generate Garibaldi e egli in Como?

Si, signore ;
v'e da tre giorni.

Con tutto il corpo de' suoi Cacciatori?

- Per servirla.

-E iTcdesc-hi?

I Tedeschi, signer mio, o c'fanno la gatta morta, oe'han 1'as-

sillo alle gambe ; soggiunse un giovanello mingherlino con accenlo

toscano.

Or di qual paese siete voi, bel giovane?

Di san Minialo, a' suoi comandi.

-
Dunque toscano. E avele patrioti assai fra i volontari?

Qui di seite, quanii ella'vede che siamo, \e n' ha due
;
disse

un altro di presenza oltremodo civile e co' musiacchini affilati
; lui,

ed io che sono di Pistoia.

Ah I e di qual reggimento ?

-Tulli del terzo.

Se io non erro, ella, signore, discende in Como per Irovarci qual-

cuno de' camerata; inlerruppe il sergente; la si affrelli perche nella

giornata d'oggi noi partiremo. Ella \
'

incontrera molti lombardi
, e

famiglie intere che sono venule a rivedere i loro.

M'avete indo\inato! ripiglio il Conte allegrandosi ;
ma giacche

siete tanto garbati , fareste grazia di darmi novelle di Tito
*
e di

Tommaso *
del secondo reggimento? I sette qui si guardarono in

faccia e si strinsero nelle spalle. Ola , voi da san Miniato ; pro-
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segui Giacomo; e voi daPistora,:on conoscete un-voslro toscano?

Tommaso e del Granducalo.

Fosse mai quel figurino smilzo? biondo? replico il pistoiese;

colui che in Capriasco sla^a sempre con. quell'altro palliduccio, me-

Janconico, dai capelli casfognini, con quella bella discriminatu^a sollo

il berretto ? qqs
- Uh or me ne ricordo !' sclamo il compagno ; gli e giiYm Como :

il vidi ieri nel caffe a porta Torre.

- Ed era egli insieme con Tito? domando Giacomo un po' so-

speso.

- Tilo e un romagnolo neh ? usci a parlare un grassoccio ,
col

volto yaiolato e una voglia di lampone nel labbro di sotto.

-
Si, egli e di *.

- Ebbcne, signore, io Fho sconlrato iersera alia trattoria: giurerei

ch'cgli e dcsso !

-
Dunque posso tenermi sicuro di trovarli ambedue ?

-
Cerlo, certo.

Ma Tommaso e stato ferito in Yarese; aggiunse il Conte.

-
S'egli va al caffe, cio mostra die la dcv'cssere slata una lec-

calura di palla.

- bene ! o bravi ! su
, pigliate da ber l'acqua\itc; disse il

Conte lullo ilare : e, messo mano alia tasca
,
ne tiro alcune monele

che diede al sergente. Tutti lo ringraziarono, lo rassicurarono di be!

nuovo che Tilo e Tommaso erano nella citla, e, separatisi lietamen-

ie, mentre si dilungavano canterellando
, Giacomo fe loccar via

,
eel

entro in Como allo scoccare dellc ore quattro.7

XLYI.

Erano Ire dl e Ire nolti che lo zio del noslro Giulio camminava

senza sosta per valli e per monti
,
atTannosissimo di raggiungere al

phi presto possibile il nipole, dove che si fosse con la sua Brigata.

Al qual cffello aveva menato seco qucl campagnuolo die gli sedeva

da lato, e che era mi deslro uomo procuratogli in Torino dal cava-

liere Eugenio ; aeciocche, siccome sperto dei luoghi c fidalissimo,
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gli avesse fatto da guida ,
e insiemc gli fosse servito da procaccio

per k Gomunicazione sollccita dclle nuove, die esso dovea ricapitar-

gli. Stanteehe, a cagione della guerra, 1'andaraento ordinario delle

poste era interrolto, e di Lombardia era assai malagevole avere

pieghi'o lettere nel Piemonte.

Egli adunque in farsi dentro il prossimo sobborgo di Como, con

In bocca il confeltuzzo del grato annunzio datogii dal drappello dei

garibaldesi, sentivasi al cuore un frizzolino cosi vivo di gioia, ch'e-

gli non potea stare in s&
,'
e gli parea mill'anni che il vetturale si

fosse arrestato all'albergo della Corona, dove era inteso che scen-

clerebbe d'alloggio. Imperocche quesli due ore dopo e inlanto che

ra Bi;allina
,
rinfrescati i cavalli

,
voleva rltornarsene in Chiasso : e

siccome Giacomo faceva pensiero di rimandare indietro con lui la

sua guida apportatrice delle novelle di Giulio ad Eugenio, il quale

avrebbelc poi trasmesse alia contessa Leonzia
;
cosi era cupidissimo

di avvantaggiarsi di quel paio d'ore, per iscovare il giovane in qual-

che canto della cilia, o per averne se non allro piu autentiche infor-

mazioni.

Ond'e che fatto scaricare il suo bagaglio, e dalo la posta al vettu-

rino nella locanda per le ore sei, enlro in cilta e si mise a gironzare

per le conlrade, sempre alia mira di !

Giulio, che e' si credeva di

Fia^visare in ogni volontario, col quale di fianco o di fronte gli fosse

avvenuto d' imbaltcrsi. E con molli si abbalte. Con cio sia che tutla

Como n'era piena, e formicolavano per le.piazze, per le vie
7 pe'caf-

.fe, per le bettole, pe' luoghi di ritrovo o di passeggio. Or a quanti

di costoro gli parevano moslrare faccia umana, a tanti facea cenno di

fermarsi, per domandar loro di Tito e di Maso> fornendo a ciascuno,

quel meglio che poteva, i contrassegni per distinguerli.

II primo col quale si abbocco era un giovkastro sguaialo d'An-

cona, che gli sghignazzo sotto il naso, e neppure degnollo di una ri-

sposta. Appresso costui gli venne veduto un ragazzetto di sembianze

aperte ,
assettalo politamente in quel suo arnese garibaldesco ,

e

H?he andava lesto come una trottola. Buon giovane ; gli disse il

Conte accostandolo ;
sareste cortese di insegnarmi o\r>

io possa aver

notizie di Tito
*
del secondo reggimento ?
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Signore, per averle con certezza le con\errebbe salire a san

Fermo qua fuori : ivi e appostato il mio reggimento, ehe ancor io sono

del secondo.

Oh! e conoscete voi Tito?

- Ho trattato con lui un poco a Savigliano; ma egii e un pezzetto

che nol rivedo.

- Di che paese siete voi, se e lecito?

- Sono di Parma.

- E da quanlo in qua non avele piu rivedulo Tito?

- Da che ci movemmo da Varese, dopo la battaglia. Allora egli

era sano e vegeto, e mi accese il zigaro in Olgiale mentre che mar-

davamo per Solbiate. D' indi innanzi non V ho incoutralo piu. Ma

egli e un giovane molto finamerite allevalo, e un suo compagno, u

toscanetlo col quale era sempre, mi disse ch'egli e ricco bene, e, co-

me me, senza padre.
-
Dunque se vado in san Fermo , vi trovero io almeno quel to-

scanetto?

Ella puo provare : io non sapiei dirle altro
, perclie io slo per

ordinanza col mio capitano e non bazzico molto nel reggimento.
-

Cio delto Io salulo con grazia e tiro oltre pe' fatti suoi.

Un lerzo che Giacomo interrogo subilo sparito lui, per essere del

primo reggimento ,
non fu al caso di somministrargli nessun indi-

zio dei due giovani a se ignoti. Ma in quella vece gli parlo delle

camminate continue
,
delle fatiche e degli stenli che i volontarii

aveano sostenuto dal venlisei Maggio fino al due Giugno: e

quindi passo a narrargli deli'assalto notturno del forte di Laveno,

sortito pessimamente e con gra\i danni dei Cacciatori delle Alpi.

Perciocche i Tedeschi
,
ammoniti da spie segrete, spensero i lumi e

chiotti chiotti aspettarono che i garibaldini si fossero arrampicali

pazzescamente pe' terrapieni , per gli spaldi de' ridotti ,
e insino su

per le inferriate delle iinestre. E allora
,
levatisi in un atlimo, col

fuoco delle artiglierie, con le moschettate e con le punte delle baio-

nelte avevano rotolali giu gli assalitori, e menatone un sanguinoso

macello. Uh die infilzalura di beccafichi fecero i Croati quella

notte ! sclamo poscia moslrando una mano ;
vede questa sgraffia*
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tura ? io me 1' ebbi la : e cara grazia che ho riporlala la pelle

in Como !

Queste erano storie belle e buone: ma non facevano all' uopo di

Giacomo ,
il quale smaniava di avere ragguagli precis! intorno a

Giulio o a Maso, e non intorno alle braverie e alle avventalaggini

del Garibaldi; e gli tediava di doversi recare di presenle in sanPer-

mo, lasciando partire il vetturale senza il suo villano con la Icttcra.

II perche seguito a incalzare con le sue ricerchc lulli i volontarii die

scorgeva. Alcuni si scrollavano e gli rispondevano un freddo :
-

Uhm ! e procedevano avanti. Altri gli dicevano die i due giovani

erano a diporlo per la cilta : altri che erano ai posli di Borgovico :

altri che forse erauo in ronda verso Camerlala. Oualcheduno gli

diede come probabile die si fossero dispersi. Da un grupperello di co-

storo che fumavano cavalcioni le panche d' una osteria ,
ebbe che

Maso era rimasto prigioniero, e Tito leggermente ferito in Lavcno.

Chi lo indirizzava all' aiutante maggiore del colonnello Medici : chi

gl' insinuava di far indagini allo spedale.

Come ogni lettore intende, egli era cotesto un aggomitolamento

di cose che avrebbe fatto perdere le staffe al cervello di un Archi-

mede, non che di un conte Giacomo. Per lo che annoiato di tante

contraddizioni, e stretto dalle angustie del tempo, si raccolse nell'al-

bergo, dove 1'attendea il vetturino. Quivi alia prima giunta ode le

voci della gran ballaglia di Magenta pugnala il di innanzi
,

e \inta

dai Francesi
; cosi che le porte di Milano erano aperte agli AllealL

Fu quesla per lui una trafiita che gli intorbido la fantasia, e gli mise

in corpo i riprezzi della quartana.

Perocche si vuol sapere che nel garbuglio di quella guerra tra

i Gallosardi e gli Austriaci, il Conte parteggiava per questi , e si

augurava con tulto il cuore che il Governo di Picmonte, nonostante

il suo protetlore, fosse ito, com' egli diceva, a gambe levate a dare

un tonfo nei Po. E questo, non perche antiponesse una signoria fore-

sliera nel Lombardoveneto ad una nazionale, che anzi, se fosse stato

possibile salvo il buon diritto ,
avrebbe desiderate che quel Regno

fosse divenuto franco e indipendente da Vienna
;
ma perche egli ,

con tutti gl' italiani accorti, anlivedeva chela liberazione dal Tedesco
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avrebbe gittalo la Penisola tra gli artigli di allri stranLeri; e che

col pretesto d' ingrassare il Carignano di Torino
,

si sarebbe f&lte?

dell'Italia un eovaeciolo di tutte le- helve naassofiiclifi, sotlo 1' impero

d' una verga magica.

Ora Giacomo abborriva dai settarii, quakmque si fosse la loro

buccia, come Vacqua dal fuoco: e non avea nessun genio per la di-

naslia del Carignano, a' quali apponeva d' essere traligmli dall' in-

clita Casa di Savoia : e finalmenle nutriva un' acre ruggine contra

certe vergke magiche ,
le quali un cinquant' anni indietro , a\:aati

ch' egli nascesse, gli aveano nialmenato il patrimoiio domeslicor r e

caccialo in esilio un prozio vescovo \ reo solamente di essare stato

fedele al santo Papa Pio VII.

Per le quali cose tulle, e per allre eke sarebbe soverchio annore-

rare, egli ripulava ulili e necessarii i Tedesciii all' Italia, traYagliada

dalle societa occulte, come (la simititudino era sua) i voseicanli al-

1' infermo roso dagli umoracci maligni: e piu volealieri si axjconciava

a vedere i messed de' cicisbei e de' ganimedi dclla Garboaeda: ita-

liana slaffilali pternaaienle dai Gencrali austriaci , die non i loro

petli infrascali di oixlini cavallereschi da un re d' Ualia per la grazia

delle sette.

OHre a cio, egli lerneva una conquista dclla Francia :. ed a;vova un

tal suo mode di ragionare, in virlu del quale dimoslrava ckedeidua

inali, cioe di una dominazione austriaca o di una francese, ancorch

camuffata (dieea egli) alia piemonlese ;
il male dell" austriaca era da

preferirsi al male della francese. Mercecclie (il concetto e sena>pr?e

suo) 1'Auslriaco vcssa, ma il Francese invade: 1'uno e esigente-, ma

1'altro e prepolenle: 1'imo e leslardo, roa 1'altro e capriceioso: Funo

osteggia, i libwali, 1'altro gl' inganna : 1' uno si adatta e lascia staia

un po' le cose come le Irova, 1'altro le sconvolge e si arroga. di tras-

formarle a piaeer suo : 1'uno si tienje per quel die e
, vale a dire

per un popolo come gli altri popoli del mondo
; 1'altra vuol passare

le stelle e darsi per popolo esetnplare d'ogni-popolo. Quiadi tutlo

quello ch# in Italia 'nan fosse conforme alia Francla, a di'aismia a

dramma sarebbe infranciosaio come per mcanto, II celebr;cte nma

diverrebbe, a mo' che presso i Cinesi, la regoladeljiello, del buona,
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del decenle, dell'equo: e leggi, e usanze, e costumi, e cerimonie, e

gusli, e arli, e lelteralura, e lingua, e lutto, msomma ,
lullo si do-

vrebbe foggiare in Italia su queLmodello elerno.del chez nous della

Senna. II qual argomenlo, poslo che fosse vero, non e a dubilare che

non sia stringenlissiaio. Noi pero non.entdamo nel merito della sua

verila. Ci hasla *averLo riferito.per fare il deihUo nostro .di esposilori.

Senzache Giacomo erajpenmassime, per ispirilo, per etjueazione

dovotissimo altrono del,Papa suo rQ./.fospinon ignorayaiche i reg-

gitori della lrama;di quella^guerra miravauo sopra^uUo.a.rovesciare

un tal trooo, ie.a.syellere ad Mna^d ^na dal diadema di san Pietro le

gemoiesuepiu preziose, per ingioiellarjie le corone di colo-ro a cui si

sarebbei'o assegnati i Regnis!c)clla
futuva Itato.,.<qw)esto sacrilego

divisamento gli facea bollir le;yjeiftej -$ jfeavag)i ,dal\a ibq^ca certe

frecciate ai manigoldi assassinator} idel Poatefice,, ^cliejerano iproprio

da conte Giacomo, e.cheoraflOArpQtrebberA&lare ssotto^.cappa.del

cielo.ne d' Italia ne di.Fraujeia.

Si figuri perlauto il lettore , quale | s,wssa. , doyessie <

{riq&vtir . 1', animo

del Gonte, alia impensatissima novella diiuna rptta deigli Austriaci.

Tra per questo, c.per la slizza chejgli cagiona\ala Goufusione degli

accenniavuti dai garibaldescjii Infosmao ajGi^lio, ^so ;cammiiiava

^U e, giu, per la sua stanza, e si stropiqc-iaiva in frpntQ, f & sofliaya ,epme

un,ioro, e alzava.guardale in alto.quasi,j^alunasge: ine^tre Procopio,

clie tal era.il nome del canjipagnuolo, ie-il yj8tturutf>, Jo fcavano.stu-

pefatli e limorosi di rivolgergli la parola. ..-j;!^? *;>. j;t $

:i . ..Bhbene., signor Goutei; d^^iA(UU^fPce^r 1con ;
le mani

1' una sull' altra dietro/le reui ; ^)e^i}fe? , ^ \i^ ^o.
- Abbiamo gia le sei e mezzo

; soggiunse timidamente il vettu-
-tir ' r

"i*b> 'h fiitf lornn D Bsin'l ;;! r!r
'

nno.

>i on:Cn momento ; dalwi.,pape ?(un .ojAmentOr^^^egoJU miei

computi; rispose Giacomo: e ,p,ur pas^eggiawio.tapto.fca se ai-

zigogolo sopra.le ..coiitijadditto^i^ : moiizjq; ^ s;(aAiea'eolte, f ul fetto

^jQi^io, eiie : Dominate insiapae^ .e p^atev )!^,.pi;ftpiizie json-le.sini-

stre, axbitrp c}i,e .quelle.pr^v^sBQro,,, ;e ^n^JJa l)ilaacaa, ,pre,ponde-

rassev^a ques,le. Laopde ;pr0s,o cppsiglio piA d^l suoiej^dulo.affelto

che dai detlami della prudenza ,
si^assise -e scrisse (Ji totto al
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Cavaliere, che avesse informata la cognata che i giovani pareano es-

sere sahi
,
c che egli con Ghilio sperava di essere in patria quanta

prima. E scritta e suggellata la lettera la consegno a Procopio ,

pagatolo profumatamente 1' accomiato.

Nello scrivere li su due piedi quel eh' egli scrisse, fu a ver diro

un po' corrente. Lo scusera tutlavolla chi consideri che il povero

gcntiluomo, oltreche inlronato per la brulta nuova di Magenta ,
era

desiderosissimo d' inviare subito qualche conforto alia desolata ma-

dre di Giulio
;
che egli non aveva a mano allra piii pronta e infalli-

bile occasione di questa ;
e che non sospeltava briciolo della facili-

la somma con la quale i soldati
,
massimamenle in guerra ,

scam-

biano i siti
,
traveslono le cose

, equivocano intorno alle persone ,

che gramo chi stia a' ragguagli loro*!

Go fatto, si accinse a moltiplicare le indagini. Era gia per le

scale in punlo di uscir mod nuovamente
, quando si avvenne in un

uifizialotto garibaldiano ,
il quale ,

inteso il caso suo, gli suggeri di

fare una visita al Generate : andasse tostamente nel Palazzo del Co-

mune, dentro il quale colui era allora, e si fosse governato conforme

a' suoi addirizzamenti. II consiglio non dispiacque a Giacomo: e seb-

bcne egli si accorgesse che era forte cosa impetrare dal Garibaldi ii

congedo di Giulio, mentreche esso attualmenle arrolava giovani alia

disperata ; pur non di manco si risolve di affiatarsi con lui
,
confl-

dandosi che alia men trista colui gli avrebbe dalo in rnano il bandolo

da strigare la sua matassa.

Grande umiliazione era pel Conle doversi presentare a quell' av-

venturiere, che egli si cordialmente dispettava.

Ma la forza d'amor piu ch' altra vale :

e in quel modo che la brama di ricuperare il nipote carissimo la

aveva indotto ad appiccarsi nel petto la nappa, che egli cliiamava del-

la mala croce di Savoia, e a mentire i sembianti di liberate
;
cosi ora

10 rinfranco ad abboccarsi arditamente con quel capo dei volontarii
,

11 quale non ha poi mai avulo ne 1' occhio affascinatorc del serpenle,

ne Talito pestifero del basilisco. E in effetlo intromessosi nel Palazzo,

e chiesto di lui, e udito che fra poco egli sarebbe comparso da quella
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tal sala che gli accennarono ;
Giacorao si pose ad aspettarlo, mdvendo-

si concitatamente innanzi e indietro per T anticamera, e asciugandosi

un certo gelido sudoretto che sprizzavagli Ira pelle e pelle, a ripen-

sare in s& medesimo : E che dir6 io a costui ?
:

'''l,^/r:.
'

'?/\:>'jfcp/
r

qCKv. for, ja-^m^ ,o
f

r,

XI VII
r

'>

:

i>o o/ins k Vtt!L$ol^ ,B2 oil-; ^ofcbtfoo- dw\- 4'i JL" ??a

Non erano trascorsi dieci minuti d' ora , e la porta della sala si

aperse, e si fece avanti il Generale, attornialo da tre borgesi e da due

uffiziali in tunica e calzoni di colore azzurro, con pistagne verdi e

alle maniche ghirigori a rabeschi d'argento. Esso aveva in testa un

cappelloUo a larghe falde e a cono tronco, vestiva chiuso fino alia

gola, e al fianco strascicava una spada appesa ad una fascia che gi!

cingea le reni : ma era alquanto torbidiccio e parlava caldo con due

de' borgesi. Giacomo sostette un poco dabanda, e in attendimento

che il colloquio cessasse, squadrava da capo a piedi queH'uomo biz-

zarro, e s'aggiustava in mente i primi saluti. con cui apprcssandolo

se lo fosse caltivato.

Giuseppe Garibaldi ,
come tutti sanno o per vista o per fama

,
ha

la persona di mediocre stalura
, spalle quadre e massicce, membra

ossute, muscolose e gagliarde, robusta ed erculea complessione. IK

pelo e rossigno, di carnagione accesa
,
di fattezzc risentite. Va in

barba prolissa anzi che no, e porta capegli lunghi artifiziosamenfe

scrinati in sulla tempia destra
, per nascondere la difformit dell'o-

recchio mozzo che vi ha sotto, e inanellati di dietro. Eretta e spa-

ziosa ha la fronte, e d'una impassibilita ch'ella par fusa in bronzo :

rilucente ed acuta Pocchiatura, alia quale aggiunge non sai bene

se brio o fierezza un cotale aggrottamento di sopracciglia, che info-

sea il nalivo chiarore del suo guardo : diritlo il naso ,
e di fazione

tanlo ammodata ch'egli e la cosa piu onesta che spicchi in quel vol-

to. Invisibile ne e la bocca assiepata dai folti ed ispidi muslacchf.

Ma i burleschi subi adoratori dicono che ella e un nido delle grazie, e

che di sotto alle irte setole, le quali celano ai profani que'suoi labbruzzi

di corallo, ei lampeggia certi sorrisi che ammaliano i cuori. E' debbon

essere come i sorrisclti di Marte al pultino della dea Ciprigna. Tutta
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e il procace, il.ri^eslo vil niarinaresco : di passo

to, di. gestoj s.ccp;
,, TJ^%i$

cJie 6carso.
; Cplo^.cl^e Tacc^slano .p,se.co ii^9 r^^nH!eyol

ferihano in prosa Q j#;ve,rsi <$'^}| e,franco
e

djjncsso nejle

re, gioconda nel conversare, di un'amabile rusticita di lingua che

diletta, d'un'argutezza ne' molllolie^muove il solletico : ch' e' garri-

scc di rado, die loda concise, che sa atteggiarsi al grave edal sem-

plice, clie ha a' suoi cenni il fulcpaue e Viride, che
con^aji^a -^l^iso

cd ai.pianto, e puo quando voglia spirare ten'ibilila e soavita , .dol-

cezza e furore. Dal che risulla die, lolte^e leianipHfic^zioni erigu^r-

dalolo neiressere suo schietlo, cosUii hii sorlito dalla nalu^a varde

parti attissime a jare T istrione politico .e guerriero ,
o

, secandoche

dicono alcuni, a rappresentare cgregiameiUe il Pulcinella inaiiascjxcni

di Cinchmalo.

Yero e che il Garibaldi del 1859 avea procedimeoti, per molti ri-

spelti diversi dal Garibaldi del 1862. Perocche allora egli non be-

stemmiava con tmila soleunila, couie adesgo a voce e in iscritto, cio

die yi ha di piu sacro nel ciclo e nella terra. Allora. eglj npn.^si^o-

straya queU'albagioso commedianle che, fino all'agosto di quesl'amio,

e ito girandolando da una citta dell' Italia in un'altra, per riscuotere

applausi,per bcccarsi oyazioni, per assaporare trionfi. Allora egli nojn

s\ scopriva.per quel chiacchierone, qucl novellaio, quel giullare che

e venuto -fine adesso in tutti i teatri aringando ai b.ellimbju$J,i, da luite

le logge del palazzi municipali sermoneggiando allc plebi, in.fulie le

bcttole pre.dicando ai trecconi ,
in tulle le tysche petlqgoleggiando

con le fcniiniiielle e co' raariuoli. Allora egli, per dar yista di so, non

passeggiaya, come Ihu) adesso, tronfio e peltpruto CQII iin ya,riopinlo

mantello airamerlcana, cjie.si direbbe un aj'nese furato alle guarda-

robe di Aiiccchiao ;
ne s' iJEnp.eiMiaccl)iayr

a di ;piume a guisa de.1 .co.rvp

d'Esopo; ueincedeva Ira le urla fesllyc ctella
popolaglia, sqUfissa,ndo

la cliioma e gonfiando le guance e facendo Ja ruoja

del polio d' India. Allora egli, per farsLcreclarp l',

del globo, non ammorbaya Torbe teracqueo dileUer;e,MnQ.^sorda\a

1'aria di Jirilere, nelle quali, com' e, stato s.olito fino ad^so, spaccas3e

i month asciugasse i mari, trinciassc le slelle, .. jpinacciasse il yisibilio
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o promettessc Roma c toma, con imo stile che c un solimato di Ber-

loldo ,
Bcrtoldino e Cacaseimo : ne insultava i Re

,
ne s\illaneggiaya

gl'Impera-tori ,
ne scomuriicava il Papa, n yituperava k Chiesa, ne

imprecaya al sacerdozio, ne malediceva ai potentate, sfidando le ire

dell' universo, come la ranocchia della favola proyoeava gli asM del

firmamento. Verissimo : il Garibaldi di allora non aveva ancor tocca

quest' apice di eroicit& nel buffonesco, che gli ha pot guadagnato un

seggio luminosissimo nell' Olimpo degli ardfanfiwil e de' panlomimi

dei due mondi. / 11.4 oir>olflfil CcJoo uu oli>.
r

<

Ma egli e da av^isafe die il Garibaldi del ISo^ era sstelo fux>ri

di corto da uno sciabecco, sul quale- ayem navigato ndlaOna pel

traffico delle sue care coccolelte di CDlbnibo,; si che oliva- tutloira di

questa preziosa merce : e che egli di fresco era jsbucato dall'isolelta

della Caprera ,
ne' cui Udi avea piantato i cavoll e zappato le caro-

te, sielie moslrava tuttora nelle mani i diiri calli deila marra e del-

la vanga. E da avvisare che qijei Garibaldi, per morlre pii).povero

che non fosse .Yis&uto, non avea per aneo riposti di soppiatlo nei

banchi di Londra i sacohetii colmi delle onze di :SkMia e dcHe dop-

pie di Napoli : che egli non avea pejr anco assuiita il pempdso carico

di dittatore di un Regno , che simulava dif

conquislare eon le armi y

ma che in effetlo gli era :ceduto, corne a procuratwe, dalla fellonia

di yenderecci capUam ,
e dalla alealta di oompri minislri. E da av-

visare; cite quol Garibaldi
, non a\^a per anco, ai sfoggio di ^ostenta-

zione, isbatluto sul muso del CcL\
rour !

fl gran collare deJl'Apmmziata

con cui il Piemo-nte odierno punisce i malfatjori piu insigni, ne ri-

fiutato il titolo di Principe di Palermo ,
offertogli umilmenle da una

tesla coronata , ne gittaJo in faccia ai ^eryili magnati del nuovo Re-

gno dltalia le loro onoiificenzie, le loro peasioni, le loro piaeenterie

da sjerraglio tuuchesco. Birevse, e da ayvisare;che: il Garibaldi di

cpudi'anno nou era per anco asceso in ciooa al candelaliwfo dej dema-

goghl; Ae il fumo degl' incei>si arsi a' suoi piodi non IQ ayeva per

anco inebrj^tO;, efettolo levare ijamaUisaimo orgoglio sepraDio e

gli uo&ini, ,$iw$ta
Jl proverbip <k&Qq . aiq >

Non e superbia alia superbia uguale,

D'uom basso e yil che in alto stato sale.
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Al che se certi begli umori avessero posla avvertenza, non avreb-

bero slrologala la novellelta dei due Garibaldi; 1'uno vivo e finto e

Tallro vero e morto, che hanno spaceiata a paseolo della buona geri-

terella del volgo di Napoli ,
che se la tiene pel' arlicolo di fede, on

eio sia cbe e da sapere cbe da due anni in qua si va buccinando, che

il Garibaldi dei Cacciatori delle Alpi e dei mille di Marsala e spento

c sepolto; cli' ei fu ucciso nella battaglia del Vollurno; e che i suoi

partigiani, per ispremere quanlo piu succo potessero 'dal suo nome,

hanno cerco e trovato un cotal fantoccio di cantambanco, il quale si

rassomiglia al defonto come unagoccia di lalte ad un'allra
;
che a to -

stui hanno tronco rorecchio destro ; che lo hanno quindi sequestrato

nella Caprera lanto che egli avesse decentemente nudiila la capi-

gliatura e la barba : e raffazzonatolo e ammaestralolo a coqtraffare

con garbo V antico venturiero
,
lo hanno iratto in iscena e mandatolo

in processione a fare e a dire lulte le capeslrerie da berlingaccio ,

con le quali il Garibaldi di quesli giorni ha mosso a risa 1' Europa
e rotto guerra a Torino, trastullando il popolazzo italiano.

E perche niuno dubiti che la cosa sia propriamente cosi e non in

altro modo, vi conforlano la storiella con argomenti che mai i piu

calzanti. Stanteche vi specificano in individuo il nome, il cognome,

la patria, la professione ,
la vita

,
le virtu e i miracoli del ciurma-

dore che va in volta, sotto le appai'enzc di Giuseppe Garibaldi. Vi

-citano i testiraoni i quali hanno vislo cadere il vero Garibaldi col

centre squarciato dalla metraglia : e v' indicano il luogo ,
il giorno e

1'oraper appunto, co'piu minuti parlicolari del caso. E noi abbiamo

udito un chirurgo militare del distrulto esercilo di Napoli , giurare

sul suo cuore ch' egli fu tra gli astanti alia uccisione del Garibaldi :

che lo vide slramazzare da cavallo con 1' epa stracciata
,
die lo vide

Jrasportare a furia in una carrozza
,

e che vide quella carroz7>a vo-

]are a precipizio tra le palle dei cannoni e gli sprazzi delle granate

tslic di dielro la sfolgoravano. Che piu? noi sappiamo di pareechi

^aribaldesi, i quali non hanno dubitato di confermare questo fatto,

ma a voce pianissima , poiche per loro sarebbe pena di morle a ri-

^elarlo.
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Dalle testimonialize i suddelli begli spiriti passano ai confront!, e

vi provano con in mano il filo della sinopia e la pielra del paragone,

che il Garibaldi d' oggidi ,
non puo essere il Garibaldi d' un tempo.

Giacche ,
cosi la discorrono essi , quegli a stento sapeva tenere la

penna in mano
,

e questi scombicchera ogni giorno un grosso tomo

di leltere e di pappolate : quegli non aveva tanta grammatica che

giugnesse a raccapezzare quatlro periodi d'improvvisazione , e questi

ciancia in pubblico tulto il nato di
,
che e' farebbe andare dieci mu-

lini a \ento : quegli era o sembrava un soldato ,
e questi non sera-

bra, ma e un pagliaccio : quegli era secreto come la nolle, e questi

slrombazza i fatti suoi dall' allo delle ringhiere. E via di tal melro

accumulando le comparazioni e i riscontri con tanlo nerbo di logica

ed evidenza di contrasti, che par loro di far rimanere la buona gente

a bocca tonda, e senza replica che vaglia.

Quasi , verbigrazia , si debba presumere che il Garibaldi vivente

In came ed ossa, abbia scritto sempre di suo pugno e deltato di suo

isenno
;
e che le cicalate ch'egli e ito recitando, abbiano avuto sem-

pre il costrutto della grammatica ,
e non gli si sieno soffiate alle

spalle da un fra Pantaleo o da lal allro suo Cicerone : e che ad un

uomo il quale per amore dell'Italia ha esercitato tutti i mestieri, da

quel di concimatore a quello di dillalore, e da quel di pirala a quello

di Generale piemontese, sia disconvenulo , per amore della medesi-

ma, esercilare eziandio ilmesliere del cerretano. che! non osser-

viamo noi lultodi cerli grandi valvassori fare della diplomazia una

palestra da bagattellieri ,
e convertire T arlc di Slalo in un viluppo

di baratterie indegne ,
di raggiri , di doppiezze ,

di scaltrimenti
,
di

menzogne ,
di truffe ,

d' imposture sordide e codarde
,
si che ne re-

slano \inti i mercati delle rivendugliolc e i ghelti degli ebrei? E de-

stera meraviglia che un Garibaldi ,
il quale non e ne diploma lico ne

statuale
,
sia passato, per conseguire i suoi intenli, dalla gravita di

un Calone alia levita di un mimo , e dall' austerezza bellicosa di uno

Spartaco alia dissolutezza strionesca di un giocoliere?

Ma basti di cio; che non e intendimento nostro cavare questi rulli

e quesli giardini in aria di capo ai semplicelli ,
cui li abbian messi

que' burlacchioni da noi ricordati piu sopra. Nel resto sallo ben egli

S*rle y, vol. Ill, fasc. 300. 45 11 Sedembre 1862
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il Regno-d' Italia.; m il Garibaldi clio egli ha testae sconfitlo e ferito

ejmprigkmato nelie strozze di Asptiomonte inCalabtfia/sia^.ntfn'siia

un fantoccio toltb a prefctanra. II lett/ore poi^wsi Tindulgetttti di nifr-

narci buona quesla favoletta napolitana, checi e piaciulo d ?

inneslare

qui, per condire di qualche saporelto romanzesco ilnostro racconto,

che alcuni tassano di soverchiamente storico e positivo. Adunque
concludiamo con la \ecchierella sotto il caminD:

Stretta la foglia sia, larga la yia :

Dite la yostra, ch' i' ho delta la rtiia.

XLYIll.

- Generalc
,
io mi pregio altamcntc di riverirvi

,
e di stringere

quesla destra che sa maneggiare cosi bravamente la spada; disse

Giacomo avvicinandosi tulto periloso al Garibaldi c serrandogli la

mano, tostoche costui ebbe licenziato i Ire borgcsi.

- Con chi ho io 1'onore di parlare? rispose 1'allro freddo e con

piglio aggrollato.

- Col conle
*

di
*

-
Ah, delle Romagne! siele venuto con qualche commissioned

si pveparano la a scrollarsi d' attorno la canaglia de' preti e dei

Tcdeschi ?

- Generale ; ripiglio Giacomo alfpianlo impicciatello ; io non re-

co precisamenle commission! per voi. Ho un nipote tra i vostri Cac-

ciatori. . . .

- Bene ! me ne rallegro.

E sono venuto per arere sue nuove e riabbracclarlo. Come polrei

fare a vederlo?

- In qual reggimento e egli?

- Nel sccondo.

-
Rivolgelevi all' aiutante del colonncllo Medici. -- la quesla

sopravvenne affrcttalamenle un ulliziale dello slalo maggiore, m tuni-

chetla corta e galloni e fregi doratl, con un piego che egli ^ubilo of-

fcrse al Gonerale. Quesli presolo il disuggello, diedeal ft^lio una

lestissima Ictlurina a corsa d'occhio, si acciglio, e, sen&'jnir degnare
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Giacomo d'unsaluto, disparve, lasciandolo 11 sospcso emutocome un

palo. Aiiff 1 diss' egli allora fremendo in so stcsso
;
va che mel-

leva proprio il conto che io mi fossi abbassato fino ad inchinare co-

testo cialtrone, per averne poi questo bel trattamenlo! uh il lercio

malcreato ! uh il mascalzone scimunito! ;E cosi bofonchiando o

parlottando seco medesimo si fa incamminato all'albergo, dove stac-

co un calessino per volare incontanente a san Fermo.

Quivi pervenuto, fu da capo nel ginepraio dei soliti intrighi.'Chi

gli dava Tito per morto, e per prigioniero Tommaso, e chi \iceversa :

altri glieli facevano belli e spacciali araendue. II capitano della loro

compagnia non pote dirgli altro, se non che ambedue mancarono

all' appello in Como dopo la baruffa di san Fermo
,

e che appressa

non si erano piu riveduli. II Conte si sentiva agghiacciare il cuore

nel petto, e smemorava, e non sapeva piu a qua! fune del cielo af-

ferrarsi, per uscirc dall' inestricabile e pauroso laberinlo nel quale si

aggirava.

Fu alloua che gli si fc accosto un graziosissimo giovinello, di car-

nagione brunetla, d' occhi neri, con boccuccia piccolina e ador-

na di piacevolezza, ma tutto logoro nei panni ed emacialo e sbat-

tuto, per tale che metteva compassione di se. Ouesti socchiamato Gia-

como e trattolo in disparle : Ella e il signor conte
*

; gli disse con

mesto atto e riguardoso; mi riconosce ella? Giacomo gli sbarro

gli occhi in faccia, lo fisso
, gli pose le mani sugli omen, e :

- Tu?

Achille? comincio a esclamare mezzo balordo; lu? ma sei tu o non

sei?

Ah ! troppo sono io, santolo caro
; ripiglio il giovane arrossen-

do e bassando le ciglia per la vergogna.

Come? Dio santo! lu garibaldino! tu a quindici anni? ah io

sogno!

No, Conte, ella non sogna. Jo sono Acbille, il suo figlioccio; ri-

spose 1'altro con due lagrime. Mi dica, ha nofizie de' miei di casa?

mio padre e egli tomato da Parigi? la mama, il nonno, le sorelle, i

fpatellini come stanno?'

,5UxliAchitte? ; Hia epbssibile questo? ma non eri lu nel collegio di*?

ma e lo sa egli il marchese Alfonso?
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Mi hanno tradilo, santolo caro; hanno venduto il mio sangue;

nessuno sa niente, io miioro di fame, non'ho uu baiocco, non oso

scrivere ... e qui il giovanello scoppio in un tal pianto , che

nol potea rifrenare. Giacomo per chetarlo gli salto al colio
,
se lo

strinse al seno, lo bacio e consolatolo di paterne carezze: Tu non

ti parlirai dalle mie braccia
; gli comincio dire con affelto impe-

tuoso; io li ricondurro a lua madre: uh ! ma come? neppure nei

collegi sono piu sicuri i tigli noslri? ah Dio! Achille, sfibbiati il cin-

to e butta via quella daga infame; slrappali quei botloni con la cro-

ce del caltivo ladro: rilirati in qua; narrami ogni cosa... ma prima

di' a me : sei del reggimento di Giulio? di mio nipote?

che! Giulio? il iigliuolo della conlessa Leonzia? egli pure e

garibaldino?
- Ahimc! c non li sei mai inconlrato con esso mi?

Io no.

- Ma di qual reggimento sei lu?

- Sono del lerzo, e mi trovo qui in san Fermo per caso.

- E quando li sei lu arrolalo?

Pochi giorni avanli la guerra.

Ah dunque non hai riconosciulo Giulio?

Io no
;
e come lo avrei riconosciuto? io fui chiuso nel collegio

da piccino. Ma deh, santolo, per Tamore di Dio, mi liberi, mi Irafti-

ghi, mi cavi da questo inferno! io non ne posso piu: ah si si, miri-

meni a casa mia, da mia madre !

Questo ancor si tenero garzonelto era la piu dolce e bella speran-

za di un ricco e specchialissimo casalo dell' Emilia, legato in molto

slrelta amicizia con quello del noslro Giulio. Achille, che era stato

lenuto al sacro fonte da Giacomo, era il primo di Ire fratelli e aveva

innanzi a se per eta due sorelle, sopra la maggiore delle quali, nomata

Amalia, la conlessa Leonzia faeeva giagrande assegnamenlo per Giu-

lio: ed era parliloper ogni rispetlo fioritissimo. Comequel fanciullo,

insieme con due de' suoi compagni, fosse rapito dal collegio, nel qua-

le il marchese Alfonso suo padre lo aveva posto ad educare, e con

quali arti e perfidic fosse slalo arreticato tra le masnade garibalde-

sche
; ella e storia cosi abbominevole e nera, che noi non la vogliamo
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narrarc. Coloro che hanno smTanima quel delitto nefando, se mai

leggessero quesle nostrc pagine, sappiano che serbiamo il silenzio

non perche ci torni comoda una figura reltorica, ma perche della

enormezza di certi malefizii c talora bello il
tacye-,

^
La fuga del giovinetto Achille era totalmen6figtoorata da Giacomo,

si perche le due famiglic erano di citta diverse e discosle \ una dal-

1'altra un buon inlervallo, e si perche la marchesa Elena, madre di

quello, fu ammonila assai tardi della sparizione del figliuolo dal col-

legio. Ondeche essa inconsolabile, e poco meno che forsennata di

dolore, si era precipitata in Parigi con le due figliuole, per raggiun-

gervi il marito, e provvedere con esso lui alia salvazione di quel

loro pegno tradito. Ah quante lagrime e quanle ambasce cost6 mai

quella guerra malaugurosa a un infinite numero di genitori italiani !

Un ultimo fil di speranza rimaneva al conte Giacomo in una visita a

Cavallasca, ove gli era stalo detto essere 1'ospedale dei garibaldesi,

feriti nell' azzuffamento di san Fermo. Risalito adunque nel carrel tino

con Achille, in poco d'ora \i giunse. Ma per nascondere il giovane lo

fece scenderc fuori dell' abitato, vicino a una fratta. Egli entro nel

paese. Fu sollecitamente nella casa Morel ti a villa Ammalo : e dei

due che csso cercava, niuno seppe dargli lingua. Fu nella casa Gri-

gioni ,
denlro la quale aveano gia avuta stanza quarantacinquc altri

feriti : indago , interrogo ;
nessuno avea novelle ne di Tito ne di

Maso. Oh Dio che strelta, e che passione pel Conte ! Dunque sono

morti? andava egli chiedendo agrinfermieri od ai convalescenti ;

dunque sono stati presi prigioni ? Costoro faceano spallucce e

rispondevano quel brutto: Chi lo sa? che in queste conlingenze

e a mille doppii piu tormentoso di un si riciso.

L' un'ora dopo il mezzodi balteva. II sole dardeggiava, e cio non

ostante Giacomo voleva ridursi nuovamente in Como, e raddoppiarvi

le sue inquisizioni affannose. II negozio poi di sotlrarre il figlioccio

alia legione del Garibaldi per via di nascondimenlo , gli cresceva

1'angustia e Tagitaziorie dell' animo gia piu svililo che perplesso.

Pure si avvenluro al cimento. Partendosi da Cavallasca compero alia

botteguccia di un merciaiuolo contadinesco un cappellelto di rozza

paglia, e una camiciuola con calzoni di lela greggia. Poscia arrivato/
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alia fratla, dietro la quale il fanciullo si stava appiattalo, gli fe de-

porre Farnese railitare in un fossato tra le ortiche e i vepri e coprirlo

di terricoio: e rivestitolo cosi villanescamente, lo meno seeofmo alle

circoslanze di sn Fermo. Ivi gl' ingiunse di scendfere, lo riforni di

moneta pel pranzo, e indeltollo die a piedi a 'piedi fosse calato

nella cilta, e tanto avesse deslreggiato che a prima notte si fosse

fatio Irovare nel tale silo accanto 1'albergo della Corona, ove gli

diede la posta. II poverino d'Achille tremante, e raccomandandoglisi

con le braccia in croce, gli promise che si, e separaronsi.

Alia sera di quel giorno tutto il corpo dei garibaldeschi era in

punto di lasciare Como e di avviarsi pel lago , sopra quallro battelli

a vapore, verso i dintorni di Lecco : e di la alia volla di Bergamo,

donde pareva che gli Auslriaci dovessero sloggiare appresso sgom-

berata Milano. Giacomo visti que' loro bailaglioni ammassarsi nel

porto 7
vi si reco: e su e giu correndo accoslo i gruppi dei militi, li

passava come in rassegna, per tenlare se gli venisse raifigurato il

nipolc. Fu opera vana. Per lo che ritomato tristissimamente nel sob-

borgo, e al luogo fermo avendo incontrato il leggiadro villanello che

iutto giubilante gli guizzo al seno, rientro con questo nella sua stan-

za, e se lo occulto nel letto, menlr' egli cocendosi d' ira e di cordo-

glio, sbuffava e singhiozzava che era una pieta.

- Santolo , disse a lui Achille poc' ollre la mezzanotte
;
e perche

non proYeremmo di passare in Yarese ? Non potrebb' essere che

Giulio, sperdutosi col suo compagno, fosse da quelle parti? Del solo

raio reggimento piu di trentalre si sono smarriti.

- Si faccia
; rispose il padrino clopo stato un pezzetto in tenten-

ne
; giochiamo ancora questa carta. Tu domattina ti acconcerai alia

meglio co' panni che ho qua meco per Giulio
,

e tosto uscito mi

aspelterai lungo la strada di Varese. In quella eitta poi ti rivestire

con giustezza. Ma Dio buono ! il cuore non mi pronostica bene. Or

dormi
,
bello mio , e lascia fare a me. -

Cosi fu fatto. II mattino sulla punta del di Achille aperse la Tali-

gia di Giulio
,

la qual era assettata con una grazia e con un garbo

ammirabile. Ogni cosayi tramandava una dilicatissima fragranzadi

viole ; odore che la sorella di Giulio
, componitrice di quell' assetla-
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lura , sapeva essere il piu gradito d' ogni altro al fralello. II garzo-

ne stupiva a tanta eleganza e copia e fmezza di abili
,

di lini
,
di

gingilii ,
di galanterie squisitissime ammucchiale si bellamente in

cosi piccolo spazio. Tra un pacco di fazzoletti di seta e un fascetto di

guantucci di Napoli , scoperse clue boccetline d' essenza spiritosa e

due grosse scalole di pasticcliie di menla, die era una gola a sentir-

le, e sopra ognuna lesse una carlellelta coi nomi di Giulio e di Tom-

maso. Erano un dono di Natalina. Ma il semplice Achille non si irn-

maginava qual fosse la mano clie avea disposta con ordine si vago, e

arricchita con tanto amore quella valigia, die egli allora scompi-

gliava cosi alia sciammannata.

Le vestiraenla di Giulio certo non polevano quadrargli a capello

sul dosso. Noridimanco il men male die gli yenne fatto se le adalto

alia persona ,
e traforatosi fuori dell' albergo s' incammino piana-

menle, e con somma disinvollura, per la slrada di Varese. Ne arido

guari che il conle Giaconio lo raggiunse con la carrozza. Cio acca-

deva a' sei di Giugno ,
cbe e dire la mallina di quel giorno stesso

uel quale Gklio dalla villa dell' ospile suo
,
doveva parlire per Mi-

lano. Poteva mai lo zio divisarsi die il nipole fosse a lui si vicino

com' egli era ?



R I VIST A ':v-

DELLA

STAMPA I T A LIANA

1.

La Scienza c I'arlc di Stalo, desunta daglialli ufficiali delta Repub-

blica fiorcntina e del Medici da GIISEPPE CASESTRIM , deputato

al parlamento. Ordinamenli economici della finanza. Parte 7.

L' imposta sullo ricchezza mobile e immobile. Firenzc, Felice

Le Mourner, 1802. Un vol. in 8. di pag. XV, 496.

Ragionando di eerie imove edizioni di autori per so non sospetti

notammo 11110 del tranclli con die il liberalismo ilalianissimo prepa-

rava chclo chelo quel politico scompiglio clcrodosso, che ingigantito

fa oggi piangere, schiava, straziata, incendiala, macellata la misera

Italia. Gli amini onesti, diccvamo
(
e sono i piu in Italia), inorridi-

scono al lingiiaggio cinicamcntc cmpio dei Ferrari e dei Siollo Pin-

tor. Eppure come si farebbc la rivoluzione senza 1' aiuto almeno di

qualche parte degli onesli, accalappiati nei soiismi politic], se non in-

fetli da corruzione irrcligiosa ? Conveniva dunquc guadagnarne al-

cuni, imbcvendoli di ribellione c d' empieta senza chc se ne accor-

gesscro. A lal uopo ccco il Iranello: si prendeva a pubblicare un'o-

pera giti slimata. un testo di lingua, mi pezzo di storia, e die so io.

Qual cosa piu innocente ? Ma nel pubblicarlo vi si premeltcva una

prefazione, si lardellava di note e di citazioni, nellequali 1' empieta,

la ribellione, 1'aUerazione dei principii ,
mascherata piu o meno se-
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condo i tempi, offcriva il tossico alle sciupolose labbra dei liberal!

moderati; ed otlenevasi cosi il contrario di cio ehe chiedeva 1'epico

italiano alia sua musa

Dolci succhi ingaunato intanto ei beve

E dall'inganno suo morte riceve.

II signer Cancstrlni presto in quesla parle servigi inesliraabili ai

cospiralori ; e ben puo dirsi aver merilalo 1' ofiicio di scrittore com-

messogli da Bel lino Ricasoli, e il seggio di Deputato a cui lo spinse

il suffragio dei coraplici. E questo libro ben puo dirsi una conlinua-

zione della ignobile arte. II libro per se sarebbe innocuo
;

anzi ,

supponendolo fedelmente estratto dai document! degli archh ii
, po-

trebbe dirsi sloricamenle vanlaggioso. Ma la prefazione e i prelimi-

nari trasformano I'erudito in fazioso e la sloria dellc finanze in

lacciuolo per gl'incauti. La prefazione, chc puo dirsi stereotipa, riba-

disce cio che il Canestrini insinuo in non sappiamo quant' altre

prefazioni precedenti , parlandoci nuovamente della prelcsa scuola

politico, italiana, che si dice stendersi da Dante pel Macchiavelli fi-

no ai tempi nostri, ed a\7ere preparata quelFunita italiana, di die oggi

andiamo beati. Un dabben uomo, che legga cotesle prefazioni, si da

tosto a credere non potersi cssere buon italiano, se non si accelta

alia cieca il Macchiavelli, il Sarpi, il Guicciardini ecc., astiando per

conseguenza il Papa ,
il Governo dei preli, ogni monarchia benche

legillima, c cosi a poco a poco credendosi diventare italiano in poli-

tica, cessa di esser cattolico in rcligione.

Solo uno sciocco puo esserc col to da queslo laccio : giacche qual e

persona assennata che possa non ridere d' un pugno d' uomini che

credono in se concentrate tutto il pensiero italiano? Quasi in Ita-

lia niuno piu osasse pensare, se non col loro eervello! Chi non sa

che in ogni sociela umana e molto piu nelle piu numerose, la guasta

natura sempre forma, almeno, due scuole in politica, come in lulte le

scienze morali ,
la scuola degli onesti

,
la scuola dei furfanli 1

,
cia-

1 Diciamo almeno perche in realta, oltre il partito moderate che sempre

si trova
,
moHi allri elementi ora primeggiano in questa ,

ora in quella

scuola e le imprimono caratteri svariatissimi.
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senna dclle quali ha necessariamente cattetira, maestri e seguaci nel-

la nazione medesima
,
e puo caralterizzarsi per conseguenza col no-

me di quella nazione ? Se queslo e nella natura e nella storia degli

Ilaliani, come in quella d'ogni allro popolo, qual ndicolezza e cotesta

di presentarci il signor Caneslrini e compagnia come la sola scuola

politica. il solo pensiero italiano
,
1'erede dei sommi stalisti e dei

grandi intelletti d'ltalia? (p. V, YI).

E quello che cresce 1'arroganza di tal millanteria e il riflettere chc

questo monopolio di sapienza italiana se 1' arrogano quei pochi mi-

scredcriti cd eterodossi, che nei secoli scorsi apparivano, nella catto-

lica ttaa come sinislre meteore fuggevoli o come quei roltami di

naufragio virgiliano che

Apparent rari nantes in cjuryite vasto

Arma virfan, galeaeque el Tro'ia gaza per imdas.

Sc cotcste armi ed clmi e ricchezze qua e la galleggianti si fossero

Hi vanlando Noi siamo il mare
;
che avrebbe clctto il padre Nel-

tuno, la madre Anfitrite con lulto il eorteggio dclle Ninfe e deiTrito-

ui? Lascino cotesto yanto
,
se lo vuole

,
alia scismatica Inghilterra ;

lo lasclno alia Russia
,

alia Prussia ecc. : esse potranno dire con

qualchc verila 1 anlonomasticamente la loro scuola politica ,
i loro

Stali essere anglicani ,
scismatici

, protestanli e per lo piu ulilisli.

Ma fra i cattolici italiani intitolare sola scuola ilaliana quella che

ostcggia il Papalo c il Caitolicismo
, egli e un prendersi giuoco dei

semplici e oltraggiare con -cinica impudenza i dolti.

Eppare tani'e: cosloro vogliono essere la scuola politica italiana:

e in cotesta scuola uniscono il Dante imperialista e cattolico col Mac-

chiavelli repubblieano ed aleista, il.Sarpi col Paruta
,

il Balbo col

Ferrari e col Mamiani. Ne si ricordano aver noi in Italia la politica

degli unitarii, dei federalist!, dei Giannoniani, dei Romani, dei mo-

1 Con qualchc verita diciamo e solo per antonomasia; perche anche fra

costoro la nalura dee produrre le sue necessarie conseguenze ; ne una e

la politica dei tory e dei whigs, deilo Stahl e del Wifike, del Nesselrode

e dell'Hurter.
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n archie!
,
dei costituzionali

,
dei repubblicani ,

e di lutie quelle mi-

slure che risultano dal comwbio di coteste varie opinion! .

A fronle di tanle scuole si diverse ndle dottrine e pur tulle- italia-

ne
, gran tracotanza ci vuole per dirci e ripeterci continuamente

noi soli siarao il senno italiano, noi soli git eredi di quei grand!

Slatisti.

E perche al nauseante dell' albagia si accoppii il ridicolo della in-

sipienza ,
udiamo farci dei grandi statisti italiani quel comico elogio

che coi molteplici ordinamenti polilici quasi ad ogni decennio muta-

vano le forme della costituzione e dei modi di governo. II continue

rinnovarsi degli ordini e delle forme ecc. ecc. produsse quegli uo-

mini avvedutissimi e quelle grandi istituzioni che furono i primor-

dii e gli element! della rigenerazione europea. (p. X e XI).

Pud darsi elogio piu ridicolo dei grandi uomini di Stato ? Quella

mutabilita, che Dante rimproverava ai Fiorentini come apice di stol-

tezza politica 1, attribuirla a lode della sua scuola politica !

Eppure che volete ? M^Hi dabben uemini vi si lasciarono gabba-

re : e YO! vedete ora uomini di piu che mediocre istnrzione , Magi-

strati , avvocati e perfmo prcli , ripetere V empiela del Macchiavelli

colla loro fei*ma persuasione (non diciamo mcolpabiie) di compierc

un dovere verso la patria italiana. Ecco il frullo delle prefazioni! Se

1' empieta macchiavellesca e 1' unica scuola politica d' Italia, chi con

lei non bestemmia o non e politico o non e italiano.

Alia prefazione sieguono i preliminari ove 1' Autore ci da con to

delle cause che lo mossero a scrivere e del frutto che trasse dallo

studio con cui rovistava gli archivii.

Lo spinse a scrivere un ordine del Governo : e parla, crediamo, di

quel governo di Bettino Ricasoli, che regno in Toscana prima che

giungesse ad afferrare col portafoglio di Torino le redid di tut la

ritalias Cotesto governo considerando che i lunghi e profondi stu-

dii di Giuseppe Canestrini negli archivii toscani lo abbbiano posto

in grado di riempire un gran voto nella storia della Toscana, de-

1 .... 4 mezzo Novembre

''^ Non gmnge quel che lu in Ottobre fili.
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crelava: Art. 1. A Giuseppe Canestrini e commessa la storia dei

provvedimenti economic! e amministrativi del Governo, tanto nella

repubblica di Firenze, quanto ne'primi tempi del gran ducalo Me-

diceo, dal secolo XIII al XVII ecc. (p. XIV). E il Canestrini per

corrispondere all'incarico e all' aspeltativa del Governo incomincia a

traltare degli ordini e provvedimenti economic!, promeltendo di pub-

blicare un volume separato per ogni ramo della pubblica ammini-

slrazione. Secondo la qual promessa incomincia in questo primo

volume a traltare della Finanza e nella prima parle esamina 1'impo-

sta sulla ricchezza mobile ed immobile, moslrando come gli statist!

italiani c specialmentc i fiorentini furono meravigliosi per le vie, i

modi e le forme die tanlo ingegnosamenle immaginarono e pratica-

rono.... per es(endere le imposizioni ed aumentarle. Nel die egli

ammira la loro grandc sapienza, superiore di gran lunga agli altri

governi e nazioni d'allora e forsc anchc dei tempi moderni (pag. 4

e 5)....} essendo purlroppo vero che una nazione non e grande e

forte che alia condizione di enorme dispendio. Laonde sc nessun al-

tra cilia proclussc mai, quanlo Firenze, tanti uomini eccellenli nella

sapienza dellc cose chili, ncssuna anchc seppe profondere lanta ric-

chezza, ammassare cosi ingenti somme d'oro, per soslcncre la digni-

ta della repubblica e difendere la sua liberla c indipcndenza (pag.

13). Egli c vero, soggiungc, che per le discordie ciltadinc le parti

che lencvano divisa la cilia, servivansi lalvolla delle imposlc per ro-

vinare gli avversarii.... opprimendoli soltoil peso delle imposizioni,

abusando degli ufficiali c dell' arbilrio che questi avevano nel di-

stribuirc le pubbliche gravczze...; ma questo non loglie alia bonta e

perfczione delle istiluzioni (pag. 13).

Abbiamo raccollo cosi in pochc frasi dell' Autore la soslanza di

quesli prcliminari, nci quali sotto 1'emblema di Firenze vedra il let-

lore un degnissimo panegirico del nuovo regno d' Italia. Davvero !

Se una uazione non e grande c forte
,
no i suoi uomini di Slato sono

eccellenti, se non quando sanno ammassare e profondere iugenli

somme d'oro
;

il regno d' Italia che in pochi anni profuse le ingenti

somme d'oro che trovavansi negli erarii italiani da Torino fino a Na-

poli, poi per ammassare miove somme vi aggiunse quella soma di
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gravezze importabili sotto cui geme V Italia, e finalmcnte un bilione

circa di debilo pubblico; e tutto profuse si, che le casse rimanessero

asciutte come un tufo nel sol lione
;
un tale Stato, diciamo, ha rag-

giunto 1'apice della grandezza e della forza colla condizione prescrit-

ta di enorme dispendio. E niuno speriamo vorra piii ripetere 1' im-

perlinenza veraraente indegna di un certo diplomatico francese, che

dava qual caratteristica della rivoluzione italiana di non aver saputo

produrre neppure un grande uomo di Stato in qualsivoglia specialita

di amministrazione, o di politica, o di milizia. No: nelle Finanze

aJmeno si dee riconoscere chc gli statisti odierni hanno emulato ed

anzi superato tutti gli antichi statisti italiani, dando alia nuova Italia

una grandezza ed una forza (di spese, di debiti, di gravezze), che

da pochi popoli polra pareggiarsi : e tuttocio in pochi anni di ammi-

nistrazione.

Come vedete, prefazione e preliminari hanno trasformato la storia

delle Finanze in un libro di partito, atto a giustificare ed encomiare

quella scuola che sla dissanguando 1'Italia.

Veniarno ora all'opera storica, la quale agli amministratori politic!

puo esibire una storia curiosa di tutli gli artificii usati in quei secoli

per travasare il denaro dalle borse private in quella dello Stato : nel

che si fa consistere, diceva 1' Elvezio (e par che il Canestrmi non

dissenta), quasi tutto il merito di un uomo di Stato. Incomincia nel

capilolo primo la storia deH'estirao
;
di cui nell' anno 1284 gia par-

lavasi nelle leggi Florentine, come di istiluzione antica, distinguen-

dosi Testimo vecchio dal nuovo. L'Autore ne rappresenla il caratlere

e la forma : e tesse poi la storia delle varie correzioni e aggiunle,

con cui gli amminislratori fiorentini andarono modificando questo

primo rudimento del cataslo, il quale altro non e in sostanza che il

perfezionamenlo deH'estimo.

L'Autore ne d& in primo luogo le brigini, mostrando quali erano

1 difetti delFanlica base amministrativa, cui si voleva rimediare colla

nuova istituzione del catasto. Due ne furono, dice, i fini princi-

pali; far contribuire alle pubbliche spese tutta la ricchezza mobile,

qualunque iilolo o forma pigliasse ,
e ottenere che la legge e non

iarbitrio dislribuisse le imposle ( pag. 95
).

I flni non furono pur-
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Iroppo ottenuti, essendosi anche il catasto cangialo in manoalle parti

in istromenlo di oppressione. Ma questo, dice i'Autore, non loglle

alia bonta dell' islituzione e alia sapienza di quegli ordinainenti che

vennero promulgate per semprepiii perfezionarla (pag. 95, 96).

Nel chc confesseremo di trovarci con lui, sotto qualche aspetlo, d'ao

eordo. II catasto e qualsivoglia altra forma nelle basi dell' ammini-

strazione sono uno slromento maleriale, destinato ad impedire le fro-

di, gli errori, le inyimtizie, le parzialila ,
e per parte dei privali e

per parte dei minori ufficiali. Se in questo col catasto si olteneva

Fmlento
(
e il Caneslrini lo afferma

, pag. 97 ), 1' istituzione per s^'

moslravasi plausibile , ancorche la tirannia dei governanti supremi
se ne valesse efficacemenle ad oppressione dei sudditi. E ella men
buona una spada, perche chi 1'adopera ferisce im innocente ? Quello

che non ci scmbra egualmente ragionevole e il porre in quest'arte di

squattrinare tanta parte del merito d'uom di Slato e di senno civile.

Delto delle origini ,
moslra il carattere e la forma che prese in

Firenze il catasto colla Icgge del 1427, e ne siegue poi passo passo-

le varie eccezioni, correzioni ed increment], coivarii ripieghi e indu-

strie adoperali per sottrarlo alle consuele arti
,
in cui lulta si rias-

sume la guerra continua fra proprietarii e fmanzieri. Giacche qua-

lunque sieno le doli di amor pairio, di disinteressc, di generosila, di

che vengono regalati dai popoli i loro antenati, e forza pur confes-

sare pochi essere stali in ogni tempo gli eroi del disinteresse; e tutlo

il rimanente del popolo essere perpctuamente in alto di opporre alia

oculatezza e tenaclta dei Fiscali tnlte le glierminelle che puo inven-

tare 1'acutezza deiringegno umano.

Esamina poscia I'Autore quale fosse il prodotto di quel primo ca~

tasto
, percorrendone le varie specificazioni : e qui lasceremo che i

curiosi vadano cercando neH'opera stessa quelle nolizie, che ciascuno

secondo suo genio puo avere piu care.

Nel capitolo terzo si esamina daH'Autore uno dei mezzi proposti

per introdurre maggiore equita nelle gravezzej ma che in veritct

giovo unicamenle alle ire di parle, dalle quali ebbe origine la prima

sua proposta, fatla dalla famosa congiura di Cionipi sotto nome di

scala, equivalente a cio die oggi diciamo imposta progressed. A dir
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vero questa prima proposla, benche \enisse ridolla a formola di

legge e cosi gitlafa in mano del popolo per acclielare il tumullo
,

non ebbe per allora csecuzione. In appresso peraltro s'incomincio

nel 1433 ad introdurre quclla die fu delta la Graziosa; dicui 1'Au-

tore spiega le varie disposizioni in favore principalmenle del cilta-

dini piu-powri : diofee ellamcevelle quel norae, che per un'impo&ta

put) riustfire strain E allo slesso modo parla poi delia decima dis-

piacente e di tulle- le successive variazioni della imposta progrcssiva

fijio a Cosimo HI. L' Autore si diehiara contrario a cotesta imposta

eitando conlro di lei i non fotili argomenti del Boccardo. In una

societci, economicamente beae ordinata, sottoscriveremmo noi pure

cotesta contlanna : giacclie dove lo spirito cristiano parla efiicace-

menle, ed ottiene 1' assenso. ancor dalle borse, la vera uguaglianza

di agiatezza puo e de.ve ollenersi dalla spontanea generosita degli

abbienti, senza ricorrere ne alle minacce del Comunismo
,
ne alle

estorsioni del fisco. Ma questi.mezzi indegni come evitarli, quando

non parla 41 cuori o non olliene udienza il pdncipio catiolico? E la

diflkolta crescerebbe ancoya, se la necessita d' intollerabili gravezze

dayesse ripetersi non dai veri bisogni del popolo , ma dagli ambi-

ziosi capiicd di chi vuol .

costringorlo ad essere grande, merilre egli

si contenterebbe d'esser felice. Fare il conquistatore senza qualtrini

equivale a far laguerra senz'armi l. Laonde ristabilito, dopo la cac-

l^vAl qua! proposko noa VQgliaipo tralasciare wi' os^rvaziojie, che fara

redere ai piii aemplici e cwwj-idi quanto sia facile ingenerare nella mente

dei lettori giudizii Msi eperlcolosi con artjftcii si ben djssimulati, cUe appena
i piii acoorti potranno discpprirli.

Condannata Vimposta progressiva colla autorita del Jtoecardo, 1'Autore fa

^otare come essa fu ordinata, in occa^ione di guerra ,
anche dal Pontefice

Paolo IV: e siv,ale 4ell'occaioa per deridere quel Ponteftce, ;

che perdo-

D^va, eAormi scellerate%e ai niiiiti luterani, arruQiati da lui tra i suoi difenso-

ri
; e autorizzare 1' italianismo pur ricordando parole di vitupero dette da lui

cpntro gli spagnuoli, allpra oppressor! d'ltalia. Al termipe ^i questa citazione

richiama in jxota 1'Autorita di Pietro Nores, JBernardo Navagero ,
Averardo

^erris.tori: epoi con gran serieta soggiunge: Siccome le risposte dei

popoli e delprincipi eco^ecc. . *. ..sono i documenti piii importanti deila

:scienza politica . . . ; cosi noi rimandiamo volejatjeri i lettori alia storia
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ciata dei Medici il regghnenlo popolarc in Firenze
, quando voile

conquistare Pisa rinnovo 1' iraposta progressiva, quantunque avesse

deliberate di abbandonarla, per sostenere la guerra ,
e la maulenne

lino all' ultimo sforzo fatto contro i Pisani (pag. 302) ; e cosi poscia

la democrazia florentina dopo il 1 527 : cosi i Medici
,

il penultimo

dei quali giunse, dice 1'Autore, ad imporre i servi, le serve, le be-

stie e persino le parrucche. Raccomandiamo agli odierni stalisti ita-

Hani quest' ultimo titolo ,
unico forse eke essi abbiano dimenticato

fmora nella filiale imitazione di quei Grandi, dei quali si vantano

ercdi. In Inghilterra, ove la scuola di quei grandi stalisti aUecchi si

saldaniente ,
anche le parrucche hanno 1' onore d' una tassa

, almeno

quando, incipriale, formano sulla testa dei cocchieri e dei vallelti no-

bile corteggio alle aristocraliche raaesta dei Lordi. Speriamo che

V Italia non lasci perdere lie gli anlichi modelli indigeni ,
no cotesti

esempii di britannica imitazione.

II cataslo fu nel tempo nella repubblica fiorentina la base princi-

pale del sistcma tinanziario. A dir vero negli ultimi tempi erasi pen-

sato ad una riforma ,
ed anzi fmo dal primo anno del governo po-

polare , nuova base e forma dell' imposta diretta erasi decretata la

decima. Ma la necessita di procurare pronte e ingenti somme di de-

del Mores, che era gesuita(il che e falso), caldisslmo difensore della Chicsa.,

e quindi non sospetto, ed ai dispacci del Navagero e del Serristoii amba-

sciatori, 1'uno Yeneto e 1'altro Toscano (pag. 303 eseg.).

Un lettore incauto che legga coteste frasi e non abhia YArchivio storico

ed il tempo e la pazienza, che noi impiegammo per rintracciarle
,
credera

facilmente che il preteso gesuita racconti egli pure del Pontefice alciino di

quei tratti poco dicevoli. Or bene se cosi pensa, egli e pienamente in errore.

Tutta la citazione e ad Utteram estratta dall' altra opera del Canestrini :

Lcyazioni di Averardo Serristori
,
annotate dal medesimo Canestrini^ nelTa

quale si rimpinzano le parole proprie del Navagero ambasciatore della

Repubblica venela, la quale non peccava allora certamente per soverchio

di papalismo.

A noi nori tocca il determinare fino a qual segno fossero nefle intenzsom

del Canestrini gli effetti, che naturalmente produce questo artificioso con-

gegnamento di notizie. Ma era importante il notarlo, per mostrare con un

esempio palpabile 1'influenza dello spirito di parte ariche in quelle scrittur&

che per esso sembrerebbero Inaccessibili.
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naro, causata dalle continue e fitte imprese ecc. ecc.
,
la costrinse a

ricorrere il piu sovcnte agli antichi modi d' imposizlone ;
ondeche la

decima non cbbc pieno vigore, die sotto il principato raediceo

(pag. 342).

L'autore non ne scrive una trattazione compiuta : ma riporlandosi

a do che per molte pubblicazioni e specialmente pel libro del Pa-

gnini gia si conosce, ristringe 1' opera sua a reltificarne alcuni er-

rori, a riempirne certe lacune e supplire ai difetfi (pag. 545}. E a

tal uopo premette in pochi tratli le differenze essenziali, die corrono

tra la decima e il calasto (pag. 545 escgg.). Al qual proposito

sono degne di osservazione le seguenli parole ,
die in bocca al Ca-

nestrini formano un panegirico finanziario del prindpato mediceo.

Non oslante le molte soltrazioni stabilite .... in virtu di posteriori

provvisioni ;
si puo ragionare chc

(
ai tempi della Repubblica) suirin-

tera rendita i cittadini fiorentini pagassero talvolta il dnquanta o il

sessanta per cento ecc. ecc. . . . di modo die la maggior parte, per

cosi dire, della entraladei dltadini passava allo Stato (pag. 546}.

E poco appresso : II catasto non era soltanto una imposta suite

ricchezza mobile ed immobile
,
ma benanche la norma e la base sn

cui vcnivano assise e distribuite le gravezze slraordinarie e frequen-

tissime e
, quello che piii importa, le scalate. Meno frequent! inoltre

furono le imposte straordinarie , daccbe \eramente ebbe pierio vi-

gore la decima
,
cio6 durante il principato mediceo ecc. (pag. 547}...

Pero la decima servi di base e di norma alle imposte straordinarie,

che furono eccessive e frequenti friotate in questi due epiteti il be!

panegirico dei liberi statisti fiorentini) al tempo dell' ultimo governo

popolare che fmi colla caduta della repubblica ,
menire divennero

piu rare sotto il principato (pag. 548}. Confrontale queste parole

con quelle che chiudono la prima pagina di questo capitolo. La li-

berta e sempfe inseparabile dalla giustizia, dal benessere del po-

polo e dal progresso dello Stalo e delle nazioni (pag. 509} : e ca-

pirete che da veri eredi della scuola italiana e dei nostri grandi sta-

tisti parlavano nelle camere piemontesi Giacinto di Collegno, il Con-

le di Cavour e tanli altri
, quando dopo aver cercato per tanti anni

il lapis philosophorum del governo a buon mercato, si avvidero dis-

Serie V, vol. Ill, fasc. 300. 46 11 Settembre 1862



jngaanali (come Bruto nell' uecidem )
ch' es&o e un fantasma, e die

la liberla bisogna pagarla. II fatto, come vedete, e an&ehissuBO :

la pagavano'i ciltadini di Firenze a piu di 60 per /8 : qual nieravi-

yiglia che si paghi oggi nel regno d' Italia forse piu del 40 per/ ?

Data una idea dejla decima, 1'Autore prosiegiie secondo il suo di-

segno, correggendo ed aggiungendo, come sopra udisle da luime-

desimo ;
ed esponc le imposizioni del governo democralico

,
)e po-

ste bianchc ecc., la decima del cqntado , gli aumenti del quarto e

del venlesimo ecc.
,
la pratica della decimazioiie

,
i diffalehi, 1'arhi-

trio e gli accatti : tutio erudizione pellegrina, che il letlore potra ri-

cercare nel libro medesimo.

Il.Capitolo V parla delle slime esaminando i varii modi, che gli

ufficiali osservavano nel valutare ed accataslare gl' immobili, la ric-

chezza mobile, i luoghi di monte e i credit].

Nel Capitolo VI finalmenle ricorda alcune proposte o disegni di

imposizione, che trovansi tra le carte dell' Archivio fiorentino
,
ma

non giunsero a slanziarsi e pubblicarsi come leggi. II non ottenere

vigor di legge non toglie che non possano anche questi somministra-

re agli slatisli piemontesi nuove Industrie, con cui succhiare dal cor-

po sociale quella soprabbondanza di sangue (
come dicesi dagli eco-

nomisti la pecunia), che rninaccia plelora al troppo rigoglio del gio-

vane regno d' Italia. Si sa : questo sangue soverchio e una delle

infermita giovanili. Laonde il neonato regno va debitore di grande

riconoscenza, come a quei chirurghi die, al dire di non so qual De-

putalo, salassano il Regno di Napoli ,
cosi ai precelti ed esempii del

Caneslrini, che insegaa 1'arte di applicare le mignatte.

.,
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Vera e fedel^ interprete de' benefici consigli di Dio per gli uomini

e la Ghiesa^ Senza la sua scoria si fanno, non e da chiamare in lile,

grandi progress! ,
ma fuor di slrada

, magni cursus extra viam, se-

condo T ingegnoso pensiere di S. Agostino. Avea Cristo Signore e

colla voce e coll'esempio raccomandalo assai volte e streltamenle la

preghiera, siccome tinico mezzo dalFordine di Provvidenza posto agir

uomini per conseguire le grazie, senza le quali non si giugne a sal-

vamento. Avea usato
,
come ragiona S. Tommaso, forme si gravi,

die accennano dall' un lato alia necessity dell' uomo , dall' allro al

precello, sotto la cui obbligazione pone la preghiera. Avea con pa-

rabole dimostrato die e duopo del continue pregare, e non istancarsi.

E questa continua pre^iiera raccomandava 1' Apostolo a que' di

Tessalonica aggiugnendo, che questa e )a volonta di Dio
;
e al suo

Timoteo chiede con gravi parole ,
che in ogni luogo gli uomini fac-

ciano orazione ed alzino a Dio le mani pure. E nella sua epislola

cattolica avea scritto S. Giacomo
,
che puo molto la continua pre-

ghiera del giusto.

L' Ufllzio Divino e 1' adempimento del volere di Dio inlorno alia

obbligazione del pregare, obbligazione che rimane ferma per la pre-

gniera privata, daceM-'da questa non ci scusa il Divino Uffizio: e

una preghiera solenne, pubblica ,
a nome di tutti i fedeli : e un de-

bito di adorazione e di lode renduto da tutli i figliuoli della Chiesa

militante.a Dio Uno e Tdno che sicde glorioso nel suo Irono, e rao

coglie dall' ossequio degli Angioli, quasi nube d' incenso, il sacrificio

di laude rendutogli nel sacro tempio, immagine e figura deU'empireo :
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e una rapprescntazione di quegl' inni di gloriiicazione e di culto, con

che nella reggia del cielo e Dio onorato a coro a coro dagli ordini del-

la gerarcliia angelica, e da tutti i seggi del giusti. OndecM la Chiesa

inneggiante a Dio accorda la sua alia voce degli Spiriti beati, e anti-

viene quel beato uffizio, che adempira co' giusti nel celeste regno.

"Vi \olea la lingua procace di un Erasmo edi quella infelico greg-

ge di Luterani, Zuingliani, Ussili, Calvinisii ed allri di simil risma,

insino ai nostri legislator!, che in Torino spropositano contro 1'augu-

sta religione di Cristo Signore, ad avere a scherno i Divini Uffizii, e

fame favola come di un perditempo di preli e frali che non sanno co-

me logorare le ore, e ragghiano a muta a muta negli stalli del coro 1.

E fortificando I'empieta con 1'errore aggiungono, che ne gli Apostoli,

ne i primi padri e maestri della Chiesa si assisero in coro , e che

Tiguoranza e la zolichczza, all'ela mediana, invento questa inutile oc-

cupazione al monaco c al prete che erano cresciuli in infiniio, e ci te

il bel dono de' canonic!
,
de' quali in addielro non era nato ne anche

il nomc.

Senonche costoro che ci danno pel capo dell' ignorante, e colla pro-

cace improntezza, che e palrimonio e dote dell'eretico e dell' empio.

incaricano di stoltezza e di poverla di senno la Chiesa, perche aiuta

e mantiene si pia e ladata consuetudine, interroghino i monumenti

della sloria, e uclranno rispondersi, che ne'primordii dell'era crislia-

na e da cercarc il cominciamento del tributo di benedizione e di lode

pagato a Dio col Divino Uffizio ,
e accennarsi il compartimento de'

tempi e delle ore in che lodare il Signore. E se vorranno ricevere il

testimonio della \erila, affidata ai libri da incorrotti scrittori, ammi-

reranno con noi la sapienza della Chiesa
,
che custodi fedele col de-

1 Erasmi Opcr. Tom. IV. M ?ta; 6-pcwp.tov : et Tom. IX, pag. 366, 367, 368,

edit. Lugdun. Do qui luogo a due motti di questo iniziatore dell' eresia

luterana, che cosi mette in deriso i frati che cantano le lodi del Signore;

i quali motti, se ne togli il latino, di che non si curano gran fatto i nostri ri-

generatori d' Italia, sono una cosa stessa con quelli che a voce e in iscritto

disseminano nel popolo: Tauros dicas verms quam homines. Certe quisqve

chorus fere admixtum aliquem habet immani voce., quam praeter naturam sic

efflat e pectore, ut nullam wcalem sonare possit praeter asininam iUam o.
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posilo della fede
,

la forma , il rito e il nome deila ecclesiastica

Salmodia.

Come prima Cristo Redentore ascese in cielo , e si assise alia de-

sira del Padre, gli Apostoli e i discepoli si raccolsero nel cenacolo, e

perseveravano in orazione con Maria madre di Gesu 1
: ecco 1' esor-

dio della Chiesa che insieme raccolla prega e persevera nella pre-

ghiera ,
e con do si apparecchia a ricevere in se il Divino Spirilo:

dove e da por mente, che questa preghiera e comune a tutti ifedeli,

pubblica e perseverante secondo che a\ea insegnato il divino Mae-

stro. E de' novellamente entrali nell' ovile di Crislo per la parola di

Pielro, ed erano intorno a tre mila
,
e detto, che erano perseveranti

nell' orazione
, nella comunione del pane eucaristico e nella dottrina

degli Aposloli 2. Nella stessa storia di S. Luca e mos'trato aperta-

mente il tempo dell' ora terza
, sesta e nona ,

in che si pregava :

Cum sit hora diei terlia 3
: la \ isione di Cornelio Centurione fu al-

1' ora nona
, c 1'Apostolo Pietro sali in su 1' alto della casa a for ora-

zione all' ora sesla
,

e insieme con Giovanni ando al tempio all' ora

nona, ora di orazione : e Paolo e Sila nel carcere facevano orazione

in su la mezza nolle, e cantavano inni .

Le Costituzioni Apostoliche tuttoche scrilte intorno al secolo IV

d pongono davanti 1' antica disciplina della Chiesa d' Orienle ,
e ci

ammaeslrano delle ore, in che davansi all' orazione : c rendono ra-

^ione, perche sia posta alia preghiera 1'ora sua : dacche a terza Cri-

sto Signore fu giudicato a morle da Pilato : a sesta fu posto in cro-

ce: a nona mando a Dio Padre il suo spirilo, e si scosse la terra, e

s'intenebro il cielo: a vespero o in su 1'annottare, perche il Signore

ci da riposo dalle faliche del di : al caniar del gallo, perche al primo

sorgerc del di siamo presti a compiere le opere della luce ^>. L'antico

autore del libro de Virginitale, che va tra le opere di S. Atanasio,

1 Act. Apost. 1, 14.

2 Act. II, 42. - XII, Ii.

3 Ac/. 11, 15.

4 Act. X, 3. - X, 9. HI, 1. - XVI, 25.

5 TptTYi s, OTI airoWdtv ev OCUTV; uirb IXiXarcu sXafisv 6 Kupw;. . . . CoilSt. ApOSt.

lib. Y1I1, cap. 35.
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ammaestrando la vergine sposa di Gesu risto intorno al tempo da

porre nella preghiera e nelle divine lodi, accenna alia prece maltutina,

a lerza ,
sesta

,
nona

,
alia prece vespertina e alia mezza notte

; ne

gran cosa discorda dalle Costituzioni Apostoliche ., eccetloche pone
che a mezza notte Gristo Signore risuscito vineitore della morte, e in

su la sera discese al limbo
;

e riduce in memoria della vergine a

Dio consecrata le parole del reale salmista: Media nocte surgebam
ad confitendum tibi super indicia iustificationis tnae.

Senonche e da udire il gran Basilio
,
che informando alia santila

della vila monaslica i suoi alunni , e svolgendo loro gli ordinamenti

che avea con singoiare sapienza stabilito, cosi enlrava a ragionare

con una nobilissima sentenza. II tempo della vila e tempo di pre-

ghiera 1. Ci corre il debilo di pregar sempre e rendere d' ogni tempo

grazie al Signore: e questa preghiera e questo rendimento di grazie

e a noi distrelta necessila, secondo natura
, ragione e fede. E per-

che non potria durarsi la contenzione del salmeggiare e del genu-

ilellere la ove non fosse interroUa; per questo abbiamo ad osservare

il comparlimento delle Ore poste dai Santi allepreghiere, in ognuna

delle quali ci si riduce in menle un pcculiare beneflcio del Signore.

II maltino, perche sieno a Dio consacrali i primi moli dell' animo e

della mente nostra, e non ci meltiamo ad opera di sorta, innanzi che

siamo slali esilarati dal pens.iere di Dio, secondo e scritto mi sono

risovvenuto di Dio
,
e ne presi piacere e non ci siamo rivolli al Si-

gnore dicendo Signore io a te indirizzo la mia preghiera in sul malti-

no e tu 1' esaudirai; a te mi rappresentero al mattino e contemplero.

A terza da capo si raccolgono a pregare, e ninno de' fratelli sia

che manchi
,
tulloche intesi ad opere diverse: e rechinsi a memoria

il dono del Santo Spirito intorno all' ora terza comparlilo agli Apo-

stoli
;
e tutti di un medesimo affetto lo invochino

, perche sieno de-

gni di conseguirnc la santita che e dono suo, e ad un tempo lo pre-

ghino, che sia guida e scoria ai nostri passi, e ci sia maestro di do

che a noi e meglio, dacche e detto : Cor mundum crea in me Deus,

et spiritum rectum innova in visceribus meis Ne proiicias me a fa~

ECTW arra? b
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tie &*0 el spiritum sanctum tuum ne anferas a me. Redde mihi

laetiliam salutaris tui, et spiritus tuns bonus deducel me in terrain

rcctam 1. E dopo do rimettiaraoci al lavoro.

Tenendoci all'eseropio de' Santi, ahbiamo stimato necessario la

preghiera a scsta : perche e scritlo : Vespere et mane et meridte

narrabo et annuntiabo; et e$audiel vocem meant. E perche siamo

liberati dal demonio del meazodl, si reciti il salmo novantesimo.

Che 1'ora nona sia depulata all' orazione ., ce 1' hanno lasciato

gli Apostoli negli Atti.

Caduto il giorno sirendano gtazie de' beniche in esso ci furono

dati
,
e di qu-anto per noi si adopero con lode

;
si confess! la nostra

negligenza in cio ehe abbiamo traksciato. E plachiamo il Signore

de' peccati o volontarii o non, o occulli, sia in parole, sia in opere,

sia enlro al cuor nostro, e innalziamo preghiere a Dio. Dacche torna

bene mettere gli occhi nel passato, perche non ricadiamo.

. Entrando la nolle e da chiedere a Dio, die ci conceda un riposo

tranquiilo e non turbato da fantasmi : alia qual ora e di necessila re-

citare il salmo novantesimo 2.

A mezzanolte e neeessaria la preghiera, e eel'insegna la storia

degli Alti : a mezzanolte Paolo e Sila lodavano il Signore.

Di quesli tempi niuno e da trasandare da quelli che ordinano

ori diligenza la vila alia gloria di Dio e del suo Cristo -3.

E qui e da por mcntc
,
che S. Basilio parla di quesla consuelu-

diae siccome antiea e po&ta in uso dai Santi: e nella stessa sentenza

scrive S. Cipriano innanzi che al suo mezzo giugaesse il secolo terzo,

e annoverate le Ore Terza, Sesta, Nona, pone: E quesli intervalli

1 Questa pia e lodata consuetudine d
r

invocare a terza il Santo Spirito

che si osseiTava nella Chiesa orientale, e S. Basilio raccomandava a' suoi

mo-naci, e gimrdata fedelmente dalla Chiesa latina, la quale nellMnno a terza

si volge al Divioa Spirito : NunM sancte nobis Spirilm, e in ispecie nel di so-

lenae della Peutecoste e in tutta V ottava, nella quale si caala il Veni Crea-

tor Spiritus.

2 Non potea piii espressamente ac&ennare a Compieta, dove e chiesta

al Signore nax qweta, et finis perfertus ,
ed e recitato il Salmo XC Qui hor-

kitat.

3 S. BASILIUS in ReguLa fusius disputata n. 37. Id. m Sermon* Ascetico.
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dclle ore gia tempo defmirono alia legittima orazione i veraci adora-

lori di Dio 1 . E intorno a seltanta anni prima di S. Cipriano avea

scritto nel suo libro de Jeiuniis col suo ferrco stile Terlulliano : Salva

scmpre e ferma la legge di pregare d'ogni tempo e dovunque, sono

e nella vita umana e nelle divine orazioni da tenere per insigni e

solenni queste Ire Ore Terza, Sesta e Nona : e rafferma si lodala

consuetudine con 1'csempio di Danicle die tre voile al di si gettava.

in orazione e con do die ci hanno lasciato gli Alii degli Apostoli 2.

E qui avvisatamente mi passo dal produrre nuovc autorila di Padri

o coevi o meno antichi che con maestosa eloquenza ragionano delle Ore

posle dalla Chiesa alia pregkiera, Ira quali il Crisostomo e il Nazian-

zeno svolgono con bclla e ricca vena di piela le riposte ragioni che

governano la Chiesa in questo suo consiglio. E in quella vece accen-

ncro sotto brcvita alia forma alternaliva del canlo corale, che da re-

mole eta si osserva sino a questi di nella Chiesa, e varra a confu-

larc da capo la protervia dell' incrcdulo e del protestanle, ed a met-

tere ncl dovuto onore la ecclesiastica salmodia
,

imitatrice in terra

delle glorificazioni rendute a Dio ncH'alto de' cieli dai cori angelici.

Se noi sliamo al detto dello storico greco Socrate, che con singo-

lar diligenza ordino ed espose i fasti della Chiesa dall' anno 304 al

439, 1' inlroduzione del canto avvicendato saria da recare al Martire

S. Ignazio, che terzo dall' Apostolo Pietro governo la chiesa di An-

liochia, dall' anno 68 dell' era cristiana sino al 107, in che fu in Ro-

ma d' online di Traiano condannato alle fiere. Produrro le parole

dello storico : E qui luogo da porre 1' origine della consuctudine

che e nella Chiesa di cantare alternamente ed a ^7icenda i sacri inni.

Ignazio vcscovo di Antiochia nella Siria, terzo dall'Apostolo Pietro ,

che uso alia dimestica con gli stessi Apostoli, ebbe una volta veduto

gli Angioli che con inni tra loro alternati onoravano la santa Trinita;

e inlrodusse nella chiesa anliochena la forma del canto
,
che avea

conosdulo in quell' estasi. Di la si sparse per tulte le chiese questo

1 S. GIPRIANUS, De Oratione Dominica.

2 TERTULLIANUS, De Jeiuniis cap. 10 edit. Rigaltu: nel qual luogo pone che

queste ore publice resonant, o perche se ne dava un pubblico segno coi>

qualche suono, o perche erano cantate con solennita.
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rito l. II Valesio con critica piu presto acula che giusta , dopo

cento e raille anni che Socrate avea cosi scritto, si fa a richiederlo
,

donde abbia cavato questo fatto : noi rispondianio, che Socrate 1'eb-

be da una costanle tradizione, secondo che ivi appresso soggiugne :

e che in quesla sentenza sta da noi il Baronio e il suo annotatore Pa-

gi, il Card. Bona ed allri piu discreli critic! . Sopraccio, posta ancora

ila lato la questione sopra la veil fa della yisione, a cui negare il Ya-

lesio non melle fuori niuna pruova che vaglia , sla scmpre saldo

I'argomento che nel principio del secolo secondo si diffondeva per le

chiese d' orienle il canto a due cori. N
7

e fanno contro noi gli slorici

Mceforo e Teodorelo, i quali recanoaS. Efrem e ad allri il merito

di aver introdotlo in alcune chiese parlicolad la sacra salraodia :

dacche cio puo otlimamente comporsi colla sentenza generale pro-

dotta da Socrale.

Non av anti respiro la Chiesa dalla cruda lotta, in che fu sino al

gran Coslanlino colla superstizione e colla idolatria sostenute dal

braccio armato de' Cesari , che le chiese ed i monisteri d' Orienle

echeggiarono di canlici e di laudi al Signore. 11 monle di Nilria, do-

ve all' eta del grande Antonio vivevanp sparlili in })iu monisteri in-

lorno a cinque mila monaci, innalzava notte e di al sommo e vcrace

Dio il tributo degl' inni, intantoche lo storico die a queslo monte il

nome di Eden beato, di paradiso di delizie 2. Gregorio il Teologo

canto in verso lo studio acceso
,
con che le sacre vergini nel fondo

della nolle mallinavano vigili al celeste sposo, e pone nome di angeli-

al coro, che ora pieno ora a viccnda canta le divine lodi 3. II pio

e devoto Efrem, che possiamo nominare il S. Bernardo del secolo

quarto, e il grande Basilio ci affermano che le chiese dell' Egilto ,

della Libia, della Tebaide, della Palestina, deH'Arabia, della Fenicia

ponevano studio singolare nelle lodi del Signore, che spartili in due

cori cantavano a vicenda 4.

II primo che intromise in Italia la forma del canto avvicendato,

largamente diffusa per le chiese d'orienle, fu il sanlo vescovo di Mi-

1 SOCRATES, Historiae Ecclesiasticae Lih. VI. cap. 8.

2 PALLADIUS in Hist. Lausiaca.

3 GREG. NAZ. in lambis.

4 S. EPHRXEM In Paraenesi S. BASILIUS Ep. ad



130 RIVlfifA

lano Ambrogio ; quando sollevata per fraude degli ariani una fiera

persecuzione da Giuslina Augusta , e il clero e il pop ok duraado

nolle e di in chiesa alia preghiera , per raikgrare nel Signore gli

animi e rialzarli dall' abbattimento, ordino die gl' inni ed i salmi si

canlassero a doppio coro secoiulo 1'uso orienlale 1. Quanto si sten-

desse per le chiese d'occidenle la dhina salmodia, e quanto veglias-

sero a manlenerla nel suo decoro i vescovi ed i fondatori degli Or-

dini monastic], si fa aperto dalle sanzioni dei Sinodi, e dalle regole

posle ai monaci ed alle vcrgini a Dio consecrate 2. Si prescdsse an-

cora, che si guardasse in lutlo il corso dell' aiano un ordinc fermo

ed invarialo, die 1'officio rispondesse alia fesla ed alia feria die quel

di cadeva, die niuno con privala autorita naeltesse mano a caogiar-

lo, o sosliluirlo in vertma parle fosse pur tenuissima; die ne' dubbi

si udissc la Sede Aposlolica, la quale in una Congregazkme che lia

nome dai Riti, chiama ad esame le questioni mosse e le scioglie ,
e

forlifica della ponlificia aulorila le risposle , che hanno forza di kg-

ge 3. Si fermo ancora die Calendarhim sen Directorium singulis

amis conficiatur a chori mayislro calhcdralis Ecclesiae .

11 dotlo e pio Barlolomeo Gavanli Barnabila, eke ricco di wtu e

di merili usci di vita il 14 agosto del 1038 di anni 63, prosegulper

orcline di Urbano VIII con felice esilo i lavori condotli sopra il Bre-

yiario Romano, da Amalario, da Rabano, da Valfredo Strabone, da

Alcuino, dal Card. Cenci, da Radulfo, dal Rocca, e ci dono un Ca-

lendario Perpetuo da ogni lalo perfello. Arricchi di nuove gLuate il

Calendario Perpeluo del Gavanti 1'erudito Gaetano Maria Merati, Ghie-

rico Regolare Tealino, caro per la sua virtu e doltrina a Benedet-

1 S. AUGUSTIKUS Conj'essionum Libro IV, cap.$S. Paulinus in Vita S. Am-

brosii; dove lo storico pone la voce anliphona, che nella sua forma ivTi^wvoy

della greca liturgia suona canto a due cori.

2 Yedi le Regole di S. Benedetto colle note del De Ferrarlis; di S. Aure-

liano, di S. Cesario, di S. Isidore, di S. Fruttuoso presso Luca Olsteiiio.

3 Del Breviario Romano, die e forma e regola al divino UflQzio, furono con

sapienti e provvide leggi benemeriti S. Gregorio YII, Innocenzo III, Grego-

rio IX, ISicolo III, S. Pio Y, Clemente YH1, Urbano VI11, i quali venwcro di

mano in mano compiendo cio che era stato cominciato da S. Damaso, da

S.Leone, daS..Gelasio, da S. Gregorio Magno, da Adriano i, da Gregork) III.

i Synod. Mcdiol.
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to XIV promotore e, a piu vero dire, autore in Roma degli studii Li-

turgici. Dacche non e a dire quanto e coll' esempio e coll' autorita

e colla voce questo gran Pontefice dotto, ed amico ai dotti, slargas-

se i eonfini alia scienza dei riti. Benedetto XIV creo in Roma TAc-

cademia Liturgica, e con questa nel Collegia Romano della Compa-

gnia di Gesu la cattedra de' Sacri Riti, e ne fu primo lettore il P. Em-

manuele De Azevedo, die aintava il Pontefice ne' suoi studii, e nel

dare in luce le sue opere ;
V Azevedo detto belle Dissertazioni sopra

il Breviado Romano, e mise fuori il Missale Laleranense del seco-

lo XI con un Calendario del secolo XII. E coll' Azevedo giovarono

con gravi lavori la scienza liturgica i suoi colleghi P. Francesco

Antonio Zaccaria
,
autore della Biblioteca Liturgica , e i Padri Ales-

sandro Lesleu, e FauslinoArevalo, illustratori della Liturgia Mozara-

bica, che era in tanto onore nella Chiesa di Spagna ,
e fu rimessa in

istato dal gran Card. Ximenes. Porta in fronte il riome di Benedet-

to XIV a cui fu dedicato, il Godex Liturgicus Ecclesim Universae di

Giuseppe Luigi Assemani Maronita, che primo nella Romana Univer-

sita della Sapienza insegno, d'ordine di queslo Pontefice, i sacri riti.

II Calendario Perpeluo del Gavanti ehe ha governato sino a questi

di 1'wdine del Divmo Uffizio in tutle le Chiese di rite latino, avea

duopo per le nuove feste aggiunte, e per i nuovi decreti della Sacra

Congregazione de' Riti, che si rimettesse in luce con qualclie appen-

dice. !1 P. Luigi Maria da Carpi Mmore Osservante in quella vece

hadato fuori un nuovo Kalendarmm Perpvtwurm ,
in cm' con breve

e chiaro metodo si ordina il Divino officio, e nhma buona avverten-

za, niun deereto e omesso, che si riferisca alte formazione accurata

di qualsia Calendario, e con cio ha reso meno neeessaria la nuova

cdizione del Gavanti, di cui ha con fnw discernimenlo cavato il me-

gHo. Pre^io singolare di quest' opera e la srcurexza^e' canoni con

che sostiene la sua sentenza, non ponendo niente di suo capo, ma

in tulto reggendosi co' decreti della Sacra Congregazione de' Riti
,
e

co' pau valenti scrittori di Littirgia : e sopraccio Y ordine e la ckla-

rezza, che ha sapoto eomporre con una brevita singelare ,
dacche il

voiimie non va oltre alia pagina 446.' Ha poi col Gatendario Perpe-

tuo congiunto il calendario dei Ire Ordini di S. Francesco, in gra-

zia de' quali ha preso questa fatica.
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III.

Unappendice alia Rivista delta Collezione di Opere inedile

o rare de' primi Ire secoli della lingua 1.

Nel quaderno del primo Sabato di Agosto, prossimamente passa-

k>, togliemmo in esame alcuni opuscoletti ,
clie la Commissione pei

lesti di lingua, stabilitasi nelle province dell'Emilia, avea pubblicati

ncllo scorso anno suH'autorila di anlichi codici inediti. Noi crediamo

ben fallo di tornare su quella nostra rivista
, perche non rimanga

nella mente de' leltori un errore, nel ^uale, senza lor colpa, si con-

dussero gli editori, e noi abbbiamo ripetuto sulla fedc di quelli, non

sospettando lo sbaglio.

Fra le operette date fuori, nel primo volume della Collezione, dal

cavaliere Francesco Zambrini , ha luogo una scrittura col tilolo

Scala eke mando S. Francesco a Frale Bernardo suo compagno .

Ed e da dire che i due codici , da' quali e stala ritralta
,
sieno en-

trambi concordi nell' iscriverla a S. Francesco
; perciocche 1'editore

ne ci rileva niuna discrepanza tra essi
,

lie punto si mostra dubitoso

della veracila di quella intitolazione. Sol cgli osserva che non puo

riputarsi dettatura originate del Santo, perche a que' tempi non era il

linguaggio ne cosi forbito ne cosi regolare, come in essa si addimo-

slra. Di che inferisce che originariamente debba essere stata scritta

in latino dal Serafico Patriarca, e che assai piu tardi un qualche di-

volo religioso 1'abbia recata in volgare. Con questa persuasione voile

diligentemenle investigare nelle opere die ci rimangono di S. Fran-

cesco; ma non pero gli avvenne di ritrovarvi nessuna traccia: e non

avrebbe potuto. Imperciocche sebbene sia veramenle versione di un

opuscolelto latino
; tuttavia non altrimenti che per un errore, onde-

che nato
,

del traduttore , pole tale opuscolelto venire allribuito a

S. Francesco. Esso si ritrova fra le opere di S. Bonaventura con que-

sto titolo : Epistola continens viyinti quinque memorialia
;
e gli cor-

risponde letteralmente la traduzione che e pubblicata dal Zambrini.

1 Yedi questo volume, pag. 326.
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Ma e certo almeno che sia di S. Bonaventura? Vi ha critic! che lo pre-

tendono ad ogni patto : ma i loro argomenti, a dir vero, non ci-sono

sembrati raolto efficaci. Per contrario i teologi Francescani
, autori

della dotta prefazionc raessa innanzi alle Opere del S. Doltore ri-

stampate in Venezia nel 1751 co' lipi di Stefano Orlandini, dopo ac-

curate esame, rimangono inccrli se di questo e di alcuni altri scrit-

ti, compresi nella edizione, sia egli veraraente autore. Digna pro-

feeto (
cosi essi

)
Doctore nostro, eaque in Catalogum eiusdem refe-

renda, si vel antiquitas moiwmentorum, vel testium auctorilas extra

omne dubium ilia poneret. Sed cum neque pro, neque contra, ali-

quid afferre possimus ,
maturiori iudicio discutienda relinquimus.

Donde conchiudiamo, che se 1'opuscolelto, di cui si tratta, non puo

con ogni certezza reputarsi a S. Bonaventura, non \i ha per6 nessun

indizio presso i critici
,
sicche possa pur lievemente sospettarsi di

S. Francesco.

E qui non vogliarao frodare i nostri leltori della cogni/ione di

un' altra traduzione del medesinlo opuscolelto , ancor essa del tre-

cento, die ci e stata cagione di discoprire 1'equivoco in che sono

caduti gli edilori della Collezione. Essa fu pubblicata la prima volta

qui in Roma nel 1838 sulla fede di un codice deila biblioleca Al-

bani
,
e nel passalo anno ristampata in Parma coi lipi del Fiaccado-

ri. La edizione di Parma, che abbiamo sott' occhio, manca del pro*

loghetlo, senza dubbio perche dovea mancare nel codice
,
da cui fu

esemplata quella del 1838. Nel reslo chi voglia confrontare insieme

quesle due versiom, quella de'codici senesi, e questa del romano,

le trover^t di tratto in tratto divariare alcun poco Ira loro nel rendere

il testo ;
il che si deve attribuire parte ad una maggiore liberla che

a que' tempi si arrogavano i tradultori ,
e parlc forse a qualche di-

versila degli esemplari. Ma quanlo a puritSt di linguaggio, a sempli-

cita di stile, a forza di espressione, non sara cosi facile sentenziare

qual sia da avere in piu pregio. Soltanto ci pare che la romana pro-

ccda comunemente piu regolare ne'costrulti, e con istile alquanto

piu scorrevole e chiaro. Donde argomentiamo che debba essere meno

anlica deiraltra.



^
1 . II Barametro idrargiro-slalico moltiplicatore, del Prof. Tito Armellini

2. Scoperta del Thallium
,
miovo metallo,, per 1'anaiisr dello spettro pri-

smatico 3. Inaugurazione deH'emissario dal Fucino al Liri.

1. Un ingegnoso trovato del Prof. Tito Armellini ha teste arricchito la

meteorologia d'un prezioso strumento, onde sono indicate, con la neces-

saria precisione, le variazioni ancor minime della pressione atmosferica,

quali sono quelle che avyengono durante il progresso del temporal!, im-

mediatamente dopo le esplosioni elettriche. Questo nuovo barometro e

galleggiante sul mercurio, ed agisce a

guisa (\\unaeromefro; che tanto piii

si immerge, quanto e maggiore la pres-

sione atmosferica che lo graya. I suoi

movimenti possono essere quanto si

Yuole grandi ;
da mettere in eyidenza

qualunque minima yariazione insensi-

bile ne' comuni barometri : col che 1' i-

slrumento e moltiplicatore; ne per mez-

zo di leye, o d'ingranaggi ; ma. pel solo

principle idrostatico d'Archimede.

A do ahbiasi un cilindro di yetro

della lunghezza di M.' 1.462; nel cui

asse sia ricayato un tubo dell'ordinario

caJibro dei barometri
, lungo ceiitimetri

86. Negli altri 60 centimetri il tubo ab-

bia un calibro assai maggiore; talche il

cilindro sia presso che totaltnente caya-

to; nmanendogli nelibndo ed all'intor-

no pareti quanto piu si puo-sottili ; on^

de T istrumento ajfetti nel suo interne la

forma di una bottiglia cilindrica, munila

di un lungo collo, parimenli cilindrico.

Empiasi Tinterna cavita di mercurio
;

bollitoyelo, e royesciatolo poi, si attuffi

in un yaso cilindrico, pieno di mercurio,
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che abbia un diametro poco maggiore, ed un'altezza di centimetri 65.

Procurisi che tanta porzione ne rimanga immersa, quanta so ne richicde,

perche 1'altezza della colonna baromelrica giunga alia meta del superiore

rigonGamento ;
il quale costituisce la cosi delta camera barometrica.

S'impedisca che I'istrumento defletta dalla verticale; lo che si otterra per
mezzo di due appoggi lateral! messi verso 1'estremita superiore : i quali

appoggi possono consisted in due delicate puleggie, nella gola delle

quali scorre il cilindro, o meglio nna appendice cilindrica, sottile e ri-

gida , connessa con la testa dell' istrtimento. Dove a questa si acconci

uno stilo, che segni la curva barometrica sopra un foglio di carta, dotato

di movimento continue per mezzo del meccanismo d'un oriuolo, lo stru-

raento sara agcvolmente reso autografico. Tale e il barometro idrargiro-

statico-moltip licatore .

Tale istrumento e pregevole pei seguenti stioi peculiari vantaggi. l.La
sua scala bmultipla, quanto si vuole, delle variazioni della colonna liquida.

2.*' Questa scala e rigorosamente proporzionale a quella degli ordinarii

harometri. 3. La sua espressione nuroerica e stabilita su re'lazioni lineari

delle Yariabili. 4. II calcolo numerico della medesima dipende da sole

due misure, cioe di due raggi. 5. Qualunque ne sia la forma
,

il livello

del mercurio esterno nella vaschetta rimane invariabile. 6. Col piu sem-

plice airtitizio puo efssere ridotto a strumento autogratico. Di che potran-

no i cultori delle scienze 'tisiche yedere la limpida e soda dimostrazione,

apunta di calcolo, in uha bella Memoria del ch. Prof. Armellini, inserita

nel Giornale Arcadico Tom. XXVI.
In essa, dopo una succinta rassegna delle yarie modificazioni recate

dai fisicr allo strumento del Torricelli, ed intese, quali ad ampliarne o

assoliitaniente o relativamente gli spazii percorsi per le yariazioni della

pressione, e quali alia piu esatta misura delle yariazioni assolute, 1' Ar-

mellini yiene a dire dei barometri a bilancia ;
nei quali il tubo barome-

trico, in luogo d'essere fisso, e mobile ed appeso all' un braccio d' una

leva; essendo 1'altro carico d'un contrappeso ;
ond' e che ogni yariare di

pressione yiene indicate da uno squilibrio della bilancia. L' inyenzione di

questo barometro era per poco ita in dimenticanza, quando il SecchiJ nel

1857, tutto da se, ignorando gl' imperfetti abbozzi che se n' erano fog-

giati oltre un secolo addietro, immagino il suo barometro a bilancia, lo

muni d'un indice, e rnediante if parallelogramma di Watt ne moltiplico

1'ampiezza delle indicazfoni, con le quali automaticamente traccia i suoi

moyimenli =*.

^Lanovita di questo strumerrto, dice qui il ch. Armellmi, i yantaggi

che ben si comprese ne sarebbero tratti
,
destarono in me desiderio di

apportarvi un nuovo mfglioramento; rendendo piu sensibfti e grandi i suoi

movimenti, ma eTimiflantJb gli attriti e qualunque congegno di leva o-

. Cdtt. Scric III, vol. f. pag. GOO c scg.
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<T ingranaggi, ed apportando, se mi fosse stato possibile, una correzione

alia scala. Ragionai quindi meco stesso cosi. Qual e lo scopo, quale e

i'azione della bilaucia in baromelri di tal fatta? E quello di far equilibrio

a\ peso del tubo ed alia pressione atmosferica, che, agendo sul tetto della

camera barometrica, tendc ad aflbndarlo nel serbatoio. Cio posto, segui-

ftava il mio ragionamenlo : suppongasi cbe quel serbatoio abbia una pro-

tbndita assai maggiore dell'ordinaria, e che il tubo baromelrico altresi

>eon la sua lunghezza supcri di gran lunga la .comunc : ove uu tal tubo fosse

>1asciato liberameiite cedere alle forze cbe lo sollecilano, andrebbe immer-

gendosi dentro il serbaioio. Ma tale immcrsione sara indefmila, oppure
.avra essa un limite? E cbiaro cbe quando il tubo sara giunto a tale pro-

4'ondita, nella (juale il peso del mercurio rimosso cguagli il peso del tubo

>e I

1

equivalent*; della pressione almosferica, dovra in quella posizione

mantenersi equilibrato; dalla quale verra rimosso a stregua del variare

che fara la pressione atniosierica. Ecco dunque cbe scnza leva e senza

l)ilancia, senza contrappesi e senza alcuna sospensione, puo aversi un

21UOVO modo di equilibrio nell' istrumeiilo barouietrico. Per tal modo il

jbarometro diviene un vero areometro, che con le variazioui della sua li-

nea di gallcggiamento denola le \ariazioni della pressione atmosferica.

Esposla cosi la genesi teorica del barometro idrargiro-staiico, trapas-

rsa 1'Armellini a ricercarne le condizioni pratiche, determinando in prima
col calcolo le leggi delle variazioni sia della colonna liquida, sia della li-

:iiea di galleggiamento, sia della superlicie di livello nel serbatoio
; quin-

;di le diinensioni da dare allo strumento. II quale distinguesi da tutti gli

.altri barometri per la sua forma, per la sensibilila, e pel principio col

^juale agisce. Quaulo al!a forma : 1. la camera barometrica non ha la sua

sezione uguale a quella del tubo, ma presenla un ngonfiamento cilindri-

cu. -2. L' estremita inferiore del tubo, mantenendo nell' iuterno lo stesso

calibre, e percio lo stesso raggio che ha superiormente, presenta nell' e-

sterna sua superticie un iiwiluppo parimentc cilindrico che risalta dal

i-eslo del lubo
;

il quale iirviluppo e costituito da un tubo di vetro. 3. II

.serbatoio e un vaso cilindrico pieno di mercurio, dentro il quale s' im-

merge il lubo, piu o meno, a stregua della yarjazionedi pressione chelo

-grava. Quanto alia sensibilila ripj)sta nel rapporto dei raggi del cilindro

:gal!eggianle e di quelli della Camera barometrica, essa e tale che le Ya-

riazioni deiristrumento possono essere e quanto si vuole grandi, e multi-

ple di quelle che avvengono nella colonna liquida del mercurio. Impe-
jocche quando da una posizione d'equilibrio dovra il tubo, disceudendo,

trovarue un'altra corrispondente ad un aumento di pressione atmosferica,

avra dovuto percorrere tanto spazio, che il nuovo volume espulso debba

quilibrare il imovo peso, corrispondeute all' incremento di pressione.

Ora, essendo tale spazio da percorrersi strettamente connesso con lo

spessore delle pareti del tubo, cosi
, quanto piu esse saranno sottili,

tanto piu graudi riusciranno i movimenti del tubo stesso. Per modo
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che possono essere messe in eyidenza, con assai grandi movimenti, le

minime variazioni della pressione atmosferica, e per conseguenza le piu
insensibili alterazioni nell' altezza della colonna barometrica. Da ultimo

,

quanto al principio col quale agisce, e chiaro che esso e F equilibrio

idrostratico, cioe il principio di Archimede
; onde anche per questo ri-

guardo si differenzia da tutti gli altri barometri.

Rimandiamo i nostri lettori, per piu ampii ragguagli, alia mentovata
Memoria del Prof. Armellini, che fu stampata a parte nella tipografia
delle Belle Arti, in Roma, palazzo Poli n. 91 : e qui ci basti aggiungere

che, costrutto in tenui dimensioni, lo strumento, per cio che riguarda la

squisita sensibilita e le grandi yariazioni, corrisponde fedelmente e nume-
ricamente alle preyisioni teoriche fondate nel calcolo. Onde la Santita di

di Nostro Signore Papa Pio IX, intenta se.mpre a promuovere i yantaggi
delle scienze, per mezzo dall'Emo Card. Reisach, Prefetto della Sacra

Congregazione degli studii, si degno di provvedere i fondi necessarii alia

costruzione regolare e compiuta di tal barometro, in modo che risponda

pienamente ai disegni dell'egregio inventore.

2. Abbiamo indicate altra yolta ^ i principii e le prime applicazioni di

quel delicato ma felicissimo mezzo d'analisi chiraica
,
che per gli studii

di parecchi yalenti fisici yenne troyato nello spettro prismatico de' raggi
luminosi. Con esso non pure fu accertata la diffusione abbondante di so-

stanze riputate rarissime, come il lithium; ma furono trovati parecchi

nuoyi metalli
,
come il rubidium ed il caesium, di cui neppure sospetta-

yasi Vesistenza. Teste ancora 1'analisi prismatica condusse ad altra sco-

perta di tal fatta. Un chimico inglese, il sig. W. Croockes, ayea gia da

qualche tempo osseryato una stria yerde, spiccata e fulgidissima ,
nello

spettro luminoso ,
in tal luogo e in tali congiunture, da doycrsi fuor di

dubbio recare alia presenza d'una sostanza fin qui sconosciuta, e che

egli suppose doyer essere un metalloide appartenente al gruppo dello

zolfo. Ma
,
attesa la minima quantita-di materia sopra cui eragli dato di

esercitare la sua perizia ,
non pote segregare yeruna particella di quella

sostanza da lui denominata thallium
,
di cui ayea molto bene designate

alcune proprieta. Nulla sapendo di cio, il sig. Lamy, professore di fisica

a Lilla
,
mentre esaminaya, con F apparato di Kirchoff e Bunsen per Fa-

nalisi spettrale, un minuzzolo di selenium preparato dal Kuhlman a Loos,

noto anch'egli codesta stria yerde, di cui non ayea mai avuto traccia

yeruna nell'analisi di molti altri corpi semplici o composti minerali gia di-

saminati. L'attribui egli alia presenza di uno sconosciuto metallo, e tent6

di segregarlo, cercandolo nel fango delle camere di piombo, ond'era sla-

to estralto il saggio di selenium, in cui ayeva notata la caratteristica stria

verde. Adoperandoyi molta cura, egli yi riusci, e prepare alcuni eompo-

\ Civ. Catt. Seric IV, rol. XII, pag. 735 e scg.; e Seric V, rol. I, pag. 479.

Serie V, vol. Ill, fasc. 300. 47 13 Settembre 1862
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sti cristallini perfettamente qualificati ,
e dai quali pote estrarre appunto

il thallium, cioe un metallo dotato appunto delle proprieta indicate dal

Croockes ;
il che gli yenne fatto servendosi della pila.

II thallium ha tutti i caratteri d'un vero metallo, e per le sue proprieta
iisiche molto s'avyicina al piombo ;

e un poco meno bianco che I'argento

e quando e tagliato di recente apparisce molto fulgido; ma lascia una

traccia giallognola quando con esso si stropiccia un corpo duro, e questa
tinta gialla sembra dovuta ad una rapidissima ossidazione, poiche quan-
do e precipitato con la pila da una soluzione aquosa, o fuso in una cor-

rente d'idrogeno, esso e d' un bianco che volge al grigio azzurrognolo, a

un dipresso come Yallummium. 11 thallium e morbido assai emalleabile,

e puo tagliarsi col coltello e si cristallizza facilissimamente. Ma la sua

proprieta piu speciale si e di colorire le fiamme pure del gaz con una

tinta yerde intensissima, mentre nello spettro di tal liamma produce una

riga yerde unica, spiccata e cosi netta come la riga gialla del sodium o

la rossa del lithium. Una minima particella p. e. un cinquanta milionesi-

mo di grano di thallium o d' uno qualunque dei sali in cui si troya com-

binato, basta a produrre la stria verde. Trovasi anche in molte specie di

piriti ,
onde si estrae 1' acido solforico

;
ma torna piii a conto estrarlo dal

fango delle camere di piombo, entro a cui si raduna in quantita notevole

mentre \i si fabbrica 1' acido solforico. 11 signer Lamy ha potuto cosi

preparare una yerghetta di puro thallium, del pesodi 14 grammi, e pre-
sentare con questa all'Accademia delle scienze parecchi bei saggi di sol-

fato, di nitrato e di cloruro di thallium cristallizzato.

3. Compiono appunto cinque anni dacche sponemmo ' a' nostri lettori

1'andamento di quella impresa yeramente romana
,
che da una Compa-

gnia, principalmente per opera di S. E. il principe D. Alessandro Torlo-

nia, yeniasi effettuando negli Abruzzi, coi lavori di prosciugamento del

LagoFucino. Trattavasi di ricostruire edingrandire ilroyinato emissario

di Claudio, per iscaricare le acque' del lago nel Liri
;

e le difficolta che

s' incontrayano erano tali da mettere sgomento in chicchessia. Ma mm
poterono esse distogliere il Torlonia dal suo proposito ; sicche, profon-

dendo tesori ed infondendo con la sua presenza il coraggio agli inge-

gneri ed agli operai ,
a costo di spese triplicate oltre il segno che erasi

calcolato, ora il Principe yide coronato il magnanimo suo ardimento, e

gia fu inaugurate, ii di 9 del passato Agosto, lo scolo delle acque.

Tutta la parte inferiorc e media deirantico emissario fu compiutamen-
te ricostruita. I Romani avcvano dato al traforo una luce non mai mag-

giore di 150 palmi quadrati e soyente minore
;

la Compagnia lo ha in-

vece ingrandito ad una sezione uniforme di 250 palmi ;
ha corretto le

inesplicabili sinuosita date dai Romani al loro speco ;
lo ha ridotto ad

I Soric
III, Vol. VIII, pag. 225.
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ima inclinazione regolare e costante di uno per mille, togliendo cosi 1'e-

norme sconcio dell'antico emissario, che in taluni punti giungeva perfino
ad essere acclive verso il lago e rivestendone dapertutto le pareti di

pietra da taglio. La Compagnia insomnia ha fatto un eroissario assoluta-

mente nuovo, non servendosi dell'antico che come semplice traccia al

suo lavoro. Se non che divenne impossibile di continuare la ricostruzio-

ne fino all' Incile antico, perche il Fucino essendosi esteso molto al di la

di esso Incile, le terre traversate daU'emissario si trovano sottostanti al

lago e quindi danno tale abbondanza di filtrazioni che sarebbe stoltezza

non solo ma impossibility vera affrontarle. Per la qual cosa si e prolun-

gato 1'emissario sino alle falde del Monte Salviano verso il lago. Quivi
si e costruito un forte muro per impedire le filtrazioni superiori, e poi si

scavata una piccola galleria obliqua, seguita da un canale scoverto che

yanno a raggiungere il lembo' estremo del lago, in modo da fame scor-

rere per esse, e poscia per lo speco, un due metri di altezza. Allontanate

le acque dall'Incile, spetta agl' ingegneri decidere se sia piu conveniente

continuar la ricostruzione deU'emissario, o pure fare un altro canale di

derivazione piu bassa. E congegnato in modo il sistema de' portelloni

arginatori del canale scoperto, che si puo far scorrere la qnantita di

acqua che si vuole ed anche interrompere istantanearnente del tutto

1'uscita.

Condotti i lavori a tal punto, alii 9 di Agosto il Prefetto di Aquila con

un numeroso corteggio di autorita civili e militari percorsero tutto 1'e-

missario; quindi ,
nel pomeriggio, alle 5 */, ^ dopo compiuto il rito reli-

gioso della benedizione, si tolsero i tavoloni che frenavano le acque ;
le

quali poco stante cominciarono a fluire regolarmente fra'i gridi di gioia

e di applause d'innumerevole popolo, che con altissimi evviva al principe

Torlonia manifestava la sua gratitudine per tanto beneficio.
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Roma 13 Setlembre 1862.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. II Santo Padre a Santa Maria del Popolo 2. Circolare

dell' Emo. Card. Segretarlo di Stato sopra la confisca de'beni ecclesiastici

effeltuata dal Governo di Torino Un nuovo sopruso del Governo sardo

4. Calunn :

e contro gli Zuavi Poiititlcii o. Prove di studio date in.

varic Universita e Collegii 6. Funzioni scolastichc nel Collegio di Pro-

paganda 7. Nolle Scuole Regioriarie 8. Al Collegio Romano 9. Ai

Collegio Nazzareno 10. Visita del Santo Padre.

1. La Santita di Nostro Signore Papa Pio IX si condusse, nel di 8

Settembre, in treno nobilissimo, alia Chicsa di Santa Maria del Popolo per
assistervi alia Cappella Papale, solita a tenersi per la solenne cornmemora-

zione della Nativita di Maria Vergine. Una moltitudine tragrande, e vera-

mente straordinaria d'ogni ordiae di cittadini erasi aftbllata per le vie, che

neH'andata c nel ritorno doveano essere percorse dal corteggio Pontificio,

e le quail erano messe ad apparato festcso, adorne di drappi serici e ghir-

lande. Roma colse tale occasione per nuoyamente manifcstare, con quanto

poteasi d'ardore e d'entusiasmo, i sentimenti di fedelta e d'amore che

professa pel suo Ponletice e Re; e le dimostrazioni si calde d'affetto e di

devozione parvero anche intese ad un altro scopo, .cioe a rispondere con

esse pubblicamente ad tmo stolido bando, che il ridicolo Comitato nazio-

nale romano avea fatto stampare alia macchia e mandate attorno, per

distoglicre il popolo da tali acclamazioni al Santo Padre. Annoieremmo

i nostri lettori, dice 1' Osservatore Romano, se riproducessimo di questo

proclama quanto ha rapporto agli epifonemi omai vieti c fradici
,
con cui

si fa strazio del senso comune
; pero ne riportiamo le seguenti frasi che

fanno al caso nostro. . . Frattanto il vostro contegno sia quello che si

conviene a un popolo oppresso . . . Nulla di comune vi sia fra voi e chi

yi opprime, ed allorquando il dominalore di Roma. . . ya mendicando per
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via le acclamazioni di una turba famelica e prezzolata, il vero popolo di

Roma faccia il deserto intorno a lui. Rcspingete da voi sdegnosamente
chi per stupida curiosita si fa spettatore di quelli indecenti Baccanali.

Dite a costoro che caro potrebbe ad essi costare la lorleggerezza: giacche
taluno, insofferente che sia impunemente insultato il sentimento di Roma,
potrebbe assai facilmente e con danno dei presenli mettere fra la turba lo

spavento. I ciarlatani del Comitato ban potuto vedere cogli occhi lore,

e udire con le proprie orecchie, in che conto si tengano da' Romani i loro

consigli e le loro minacce.

2. Mentre il Garibaldi empieva 1'Italia delle sue grida o Roma o Mor-
te

,
che trovano un perfetto riscontro nell' intimazione o la borsa o la

vita , onde si valgono i masnadieri di minor levatura
,

il Governo di

Torino
, dilapidate oggimai le rendite dello Stato

,
cercava modo di ri-

fornirsi di pecunia da continuare le sue inagnanime imprese. Tornati va-

ni gli altri spedienti soliti adoperarsi da' Governi onesti, s' appiglioal

partito di confiscare i beni ecclesiastici
,
con quell' artilizio che accen-

nammo altrove. I beni della Chicsa, rapiti alle corporazioni religiose, fu-

rono dapprima devoluti ad una Cassa ecclesiastica
;
da questa furono

trasferiti al demanio, ij quale se li piglio, dando in compenso litoli di cre-

dito , ed ebbe facolta di venderli comechessia per trarne denaro. Con-

tro tali eccessi di crudele oppressione , nei quali pur vorrebbesi da certi

cotali che si scorgessero guarentigie di riyerenza e di lealta nel trattare

come inyiolabili e sacri i diritti della Chiesa e della Santa Sede, il Card.

Segretario di Stato indirizzo al Corpo diplomatico una Circolare, che noi

diamo qui quale 1'abbiamo trovata nei giornali.

Roma, 6 agosto 1862. II genio rapace che anima i goyerni rivolu-

zionarii, s'e piu o meno manit'estato in ogni tempo colla guerra ch' ei

dichiara alia Chiesa, nello scopo di toglierle i suoi beni temporali. Scac-

ciare i religiosidai loro chiostri per occupare le loro case, usurpare i loro

beni, inyadere generalmente la proprieta ecclesiastica, dichiarandola pro-

prieta dello stato, per poterne disporre arbitrariamente, tale e il sistema

che seguono i governi, modellati secondo i principii sovversivi della ri-

yoluzione. Cogli errori dei governi suoi predecessor! s'accorda completa-

mente in un modo tutto speciale la condotta di quel governo che per

mezzo d' una inqualificabile invasione, con un enorme attentato alle leggi

immutabili della giustizia e calpestando affatto i diritti dei sovrani legitti-

mi rispettivi , pose sotto il suo dominio parecchi Stati d' Italia. I fatti

arbitrarii di questo governo invasore, riguardo ai beni delle corporazioni

religiose (da lui si ostilmente trattate e disperse), somministrarono il

soggetto alia nota che il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato ha in-

dirizzato, nell'aprile dell'anno scorso, agli onorevoli membri del Corpa

Diplomatico presso la Santa Sede.

Questa comunicazione aveva per iscopo di distogliere, avvertendoli

della nullita degli atti, tanto gli abitanti del paese, quanto i forestieri dal-
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Tacquistare i suddetti beiii che il suaccennato Governo era disposto a

niettere in vendita, per mezzo della sedicente Cassa Ecclesiastica. A que-
sto proposito il sottoscritto faceva notare quanto, sotto il riguardo della

giustizia e dell'onesta, erano iniqui gli acquisti dei beni che erano offerti,

visto che questi acquisti si fonderebbero sopra contratti conchiusi coll'usur-

patore, rapporto alia proprieta di terze persone da lui ingiustamente ra-

pita; in seguito ei ricordava le leggi canoniche si eonosciute, che, per
difendcre e rendere inviolabile il patrimonio della Chiesa , colpiscono di

censure e d'altre pene severe tanto gli usurpatori dei beni ecclesiastici,

quanto tutti coloro che in qualsiasi modo prestano mano o partecipano a

sacrileghe spogliazioni. Nello stesso tempo egli faceva osservare che tutti

erano stati premuniti contro questo genere d'acquisti, colle solenni parole

del Papa, nella sua allocuzione del 17 dicembre dell' anno precedente, al-

locuzione in cui Sua Santita emise lagnanze e fece proteste contro 1'alie-

nazione progettata dei beni ecclesiastici, riprovo altamente e dichiaro

senza valore e assolutamente nullo, jtutto cio che s' era fatto e tutto cio

che si sarebbe fatto in seguito dal govcrno usurpatore, senza rispetto dei

sacri diritti e dell' inviolabile patrimonio della Chiesa, in detrimento delle

corporazioni religiose e delle loro proprieta. Da questa dichiarazionc ri-

sulta evidentemente la nullita e 1'assoluta invalidita dell'acquisto che si

pretendesse fare dei beni che fossero alienati da quello che li ha usurpati

senza alcuno diritto.

Ma posciache, malgrado le giuste proteste dell' augusto Capo della

Chiesa, il Governo che haprogetlato questa ingiusta spogliazione persi-

ste a volerla constirnmare, e per conseguenza mette fuori diversi modi

d' operare questa alienazione dei beni ecclesiastici e lavora per 1' incame-

ramento generale dei detti beni, per rendere cosi piu facile 1' alienazione

che ha risoluto, il sottoscritto si crede in dovere di rilornare colla presen-

te nota sopra questa disgustosa materia
,
e dichiarare ancora una volta,

a nome del Santo Padre, che chiunque conchiudesse contratti col gover-

no usurpalore relativamente ai beni ecclesiastici, sia che vengano posti

in vendita, sia che vengano offerti in entiteusi perpetue redimibili, sia che

vengano assegnate in cauzione e guarentigia ai creditori del detto Go-

verno, sia che vengano impiegati od alienati in qualunque altra maniera,

si renderebbe complice d'attentato contro 1'altrui legittima proprieta e di

violazione sacrilega del patrimonio ecclesiastico, incorrerebbe le censure

canoniche sopraccitate, si troverebbe nel caso d'aver fatto contratti com-

pletamente nulli, conforme all' avvertimento solenne contenuto nell'atto

suaccennato del Santo Padre
;
avvertimento ed atto ai quali Sua Santita

intende dare qui piena conferma.

A. questo fine il Santo Padre dichiara, perche cio serva di regola

generale e chiuda 1'adito a qualunque pretesto ,
che le corporazioni reli-

giose, gli stabilimenti ecclesiastici e in generale tutte le istituzioni che

yogliono spogliarsi contro ogni giustizia, conservano sempre i loro diritti
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sui beni che loro furono tolti o chesi segue loro a togliere ingiustamente,
e che la Chiesa non cessera mai dal reclamarne la restituzione presso i

loro illegittimi possessor!. Indirizzando a Vostra Eccellenza ed at vostri

onorevoli colleghi la pre sente comunicazione, il cui scopo e lo stesso che

quello della precedente suaccennata comunicazione, il sottoscritto coglie
con piacere 1'occasione di rinnovarvi 1'espressione della sua distinta con-

siderazione. G. Card. Antonelli.

3. Gontro un nuoyo abuso di forza del Governo sardo cosi protesta
il Giornale di Roma dei 10 Settembre. II potere invasore della mag-
gior parte della Santa Sede, mettendo fuori di corso le monete di rame
del legittimo Sovrano, anziche spezzarle, come praticasi da ogni regola-
re Governo, ha preso 1'espediente di improntarle con alcuni segni o linee

battute sul loro dritto o rovescio, vendendole poi per rame vecchio. Delle

monete per tal guisa contraffatte si fece acquisto da alcuni speculatori , i

quali le introdussero in Roma e nei paesi circostanti per farlecorrere co-

me buona moncta, quando gia dalle Casse erariali erano state diffidate.

La Gendarmeria pontificia seqnestro ieri circa tremila di queste monete,

trasmesse da uno speculatore di Rietiad un suo corrispondentedi Roma.

L'Autorita le ha fatte rompere, ad eliminare qualsiasi abuso della tiducia

pubblica, e quindi le ha restituile al proprielario, affinche quella maleria

conseguisca nel commercio il valore che ha di scmplice rame e non

altro.

4. Una odiosa calunnia
,
con cui la rabbia liberate voile sfogarsi al-

quanto contro i Zuavi pontificii, cosi e nobilmente smentita dal Giornale

di Roma dei 22 Agosto. Una diceria
,
assai dispregevole per meritare

confutazione, si e voluta diffondere con insistenza maligna, si che ci te-

niamo in debito dime una parola. I Zuavi pontificii avrebbero fatto orgie

attorno al cadavere di quel soldato piemontese che i suoi commilitoni la-

sciarono abbandonato, al di la del fiume Sacco, nella loro fuga precipi-

tosa, seguita al combattimento cui die luogo 1' invasioiic del territorio

pontificio, presso Ceprano, nel giorno 4 di Agosto. E ben naturale che

persone, le quali hanno saputo adusarsi con le iniquita commesse in Ita-

lia, dall'assassinio, rimasto in tutto impunito, del colonnello Anviti a

Parma, iino ai proclami ed alle azioni dei Cialdini, Pinelli, Fumel, Fan-

toni, pongano ogni artifizio, perche una truppa, la cui fama e in tutto il-

libata, si rappresenti capace di siffatle indegnita. E costume dell'anime

vili lo sforzarsi di abbassare altrui alia strcgua propria e dei consorti.

Abbiam certezza che nessun uomo di onore accogliera simiglianti calun-

nie: il fatto e impudentemente asserito
;
e noi sfidiamo chicchessia a re-

carne la piu leggera prova.

5. Diverse prove dell'applicazione indefessa nello studio delle scien-

ze sonosi date, sul chiudersi dell'aringo scolastico annuale, in alcuni

degli Istituti di questa dominante, nei quali sono esse da valenti pro-

fessori insegnate, a bene della societa religiosa e civile.
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Una conclusione di argomento teologico fu data, nelle ore pomeri-
diane dell' 8 Agosto, nell'Aula massiraa del Collegio Romano, diretto

dai Padri della Corapagnia di Gesu, dallo sludente imolese sig. Amil-

care Malagoli, della Pontificia Accademia dei Nobili ecclesiastic!. Egli

prese a svolgere e difendere in ottanta proposizioni quanto offre di

rilevante la Dottrina cattolica sulla Grazia di Cristo. Provarono il suo

ingegno e lo studio da lui posto nelle teologiche discipline, levando-

glisi contro come avversarii
, monsignor Jacobini

, Prelato Domestico
;

il Can. Cossa
, professore di Dogmatica nel pontificio Seminario Ro-

raano; e monsignor Monetti, Yescovo di Cervia. II giovane con molta

acutczza scopri sempre la fallacia delle oppostegli argomentazioni , sia

interpretando nel senso genuine le autorita bibliche, sia mostrando il

valore della tradizione e della dottrina patristica, sia sviluppando con

apparato di soda erudizioac quanto suffraga c pone in saldo la credenza

cattolica. Al die si aggiunse che il ragionare nell'idioma latino si udi

scorrere facile ed elegante dalle sue labbra. L'esercizio fu onorato dalla

presenza deU'Emo e Rmo signor Cardinale Altieri, Yescovo di Albano,

Camerlengo di S. R. C., che degnossi accettare sotto i suoi auspicii

questo saggio degli studii, che il giovane voile dedicate a quell' Emo

Porporato, come a Protettore della pontificia Accademia dei Nobili ec-

clesiastici
,
alia quale egli appartiene. Degli intervenuti fu grande assai

il concorso, csceltissimo: Prelati in mantclletta, che facevano corona

all' Emo Patrono
;

e Professori e Dottori
,
e studiosi delle scienze sacre.

Tutti unanimemente applaudirono al Difcndente
,
che dalla sua patria venu-

to a Roma giovanissimo, mentre era Convittore nel nobile Collegio Ghi-

slieri, die opera in quella Gregoriana Universita agli studii di Filosofia,

nei quali merito la laurea Dottorale e per due anni vi attese al corso delle

scienze teologiche, che ora, passato all'Accademia Ecclesiastica, prosegue
alacremente per rendersi idoneo ministro della Chiesa.

Nel Liceo del Pontificio Seminario Romano, addi 18 del passato agosto,

1'alunno del Collegio Cerasoli
, sig. Felice Cavagnis ,

chierico Bcrgama-

sco, tenne una disputa Teologica , togliendo a sostenere seltanta tesi di

Sacra Scrittura e di Dogmatica ,
assai valorosamente difendendole dalle

argomentazioni mosscgli contro dai Rmi P. Cardella della Compagniadi
Gesu

,
Professore di Teologia nel Collegio Romano

; Monsig. Lazzarini
,

Professore di Diritto Canonico alia Propaganda ;
e P. Martinelli, Agosti-

niano, Professore di S. Scrittura nell'Universita della Sapienza. L'Emo e

e Rmo signor Cardinale Asquini, Protetlore del Collegio Cerasoli, accett6

benignamente la dedica di questa Conclusione
,
ed alia sua presenza, cir-

condato da una cletta di Prelati in abito di formalita ,
dai Collegio dei

Professori del Liceo, e da grande numero di dotti personaggi, ebbe luogo
1'esercizio scientiiico

,
che riusci di grande onore al giovane chierico, il

quale ne ando lodatissimo da tutta la fiorita udienza, e mostro quali frutti

per la Chiesa producono ancora quelle istituzioni che in Roma si vennero
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erigendo ad aiutare negli studii coloro che si iniziano al sacerdozio. Im-

perocche il Collegio Cerasoli
,
come oggi esiste

,
e un beneficio derivato

da una fondazione assai grandiosa fatta nel 1640 da Flaminio Cerasoli
,

Canonico della Patriarcale Basilica Liberiana. II quale a vantaggio dei

giovani, nati nella patria sua, che fu Bergamo ,
e nei dintorni della me-

desima, ebbe lasciato il ricco patrimonio, affinche si costituisse il Collegio

che, dal iiome di lui
,

fu detto Cerasoli. Le vicendc avvenute in Italia

nello scorcio del passato secolo e nel cominciare del presente ,
che tante

proficue istituzioni dei maggiori nostri distrussero con grave danno della

societa , sommersero nel terribile vortice ancora il collegio Cerasoli. Se
non che pochi capitali, prodigiosamente scampati da quellatempesta, ba-

starono alia industre e ben regolata amministrazione che n' ebbe 1'Arci-

confraternita dei Bergamaschi in Roma, perche si provvedesse alia rico-

stituzione del Collegio, il quale prima per 1' autorita della s. m. di Gre-

gorio XVI e quindi per la sanzione della Santita di Nostro Signore feli-

cemente Regnante, venne incorporato al Pontiticio Seminario Romano.

Altra Conclusione Teologica ebbe luogo al Collegio Romano, dei Padri

della Compagnia di Gesu, nelle ore pom. del di 28 dello stesso mese, e

la sostenne il rev. D. Michele Schmidbaver, alunno del Collegio Germa-

nico-Ungarico. Sessantatre tesi prese a difendere intorno al sublime ar-

gomento di Dio, e dei suoi Attributi. L' ingegno e la dottrina del giovine

teologo furon provati dalle argomentazioni fattegli contro dai Rmi Mons.

Lazzarini Professore di Diritto Canonico alia Propaganda; D. Vincenzo

Yannutelli Professore di Teologia nel Seminario Vaticano ;
e dall' Illmo

e Rmo Monsig. Apuzzo Arcivcscovo di Sorrento. La disputa fu coronata

da ottimo successo. Gli Emi e Rmi signori Cardinali Di Reisach, Marini

e Caterini 1'onorarono di loro presenza, e molti Vescovi ed altri Prelati,

e dotte persone convennero ed applaud irono al valore del Difendente.

Grande concorso di amatori e di professori delle scicnze matematiche

fuvvi al Saggio di Astronomia Elementare che, nel di 30 dello stesso mese

di agosto, dettero i signori Benedetto Melata, dell'almo collegio Capra-

nica
; Luigi Rittler ed Alberto Blaschke, del collegio Germanico

;
Giaco-

mo Campbell, del collegio Scozzese, studenti di Astronomia nelle indicate

scuole dei Padri Gesuiti. Essi, nell'aula massima della Gregoriana Uni-

versita, risposero con molto valore di scientifica penetrazione e dottrina

alle interrogazioni, che sulle Coordinate apparent! degli Astri, sdl'Orbita,

e sul Sistema Solare, nonche intorno alia Teoria dei Moti celesti, si piac-

quero di far loro i signori Professori Tortolini, Sereni, Azzarelli, Jlegnani,

Astolfi, Armellini, Mengazzini. Onorarono poi di loro presenza questo

Saggio Astronomico gli Emi e Rmi signori Cardinal! Di Reisach, Sac-

coni, Marini, Bofondi, Roberti.

Sua Eminenza Rifia il signer Cardinal Sacconi intervenne eziandio al-

ia Conclusione Filosotica, data nello stesso Collegio Romano
,
addi 2 di

questo mese. Nella quale il giovine signer Carlo Agrestini offerse a dar
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saggio di quaato valesse in silYalti studii, togliendo a sostenere quaranta-

cinque tesi scelte dalla Metafisica ,
che dicono speciale , e piu propria-

mente dalla Cosmologia e dalla Teologia Naturale. E tornogli a lode

1' esperimento ,
essendoche non si potesse desiderare miglior prova di

quella che derive dal pronto ed esatto modo, col quale ebbe a scher-

inirsi dalle obbiezioni mossegli contro dai Riiii Petacci e Zolfanelli, Pro-

fessore il primo nel liceo del pontificio Seminario e 1' altro di quello

Vaticano
,

e dal P. Lanteri
, reggente degli studi dei Padri Agostinia-

ni. Oltre al ricordato Emo Porporato ,
la disputa venne fatta alia pre-

scnza di molti Prelati e di numero considerevole di dotte persone.

Nel nobilc Collegio Nazareno dei padri delle Scuole Pie ebbe pur

luogo ai 28 di agosto im saggio di Matematiche Elementari, dalo dai

sigg. Convittori Ridolfo Buti e Pio Saraceni.' Duoentosessantadue pro-

posizioni ,
cavate e scelte dall' Algebra ,

dalla Geometria elementare ,

e dalla Triyonometria reltilinea e sferica, , porsero bel campo agl' Illrni

c Rmi Monsignori Filippi , Yescovo di Aquila ,
e Sillani

, gia Yescovo

di Tcrraciua , Sezze, e Piperno, come ancora al Rmo P. Imperi, dei

Chierici Regolari Somaschi, e ad altri illnstri Professori di spaziare a

far conoscere 1' assiduita dello studio e la bonta dell' ingegno di quei

Convittori, i quali soddisfecero pienamente alle interrogazioni ed obbie-

zioni, ecolsero grandi applausi dalla scella udieoza, che riempiva I'am-

pia e raagnifica sala di quei nobile Collegio Calasanzio.

Queste meritate lodi servano di stimolo agli egregi giovani, perche
continuando alacri nell' intrapreso cammino

,
arrivino un giorno a di-

venire utili alia Religione ed alia socicta
,

e siano di yerace decoro

alia palria.

6. 11 mattino del 1. Settembre nel pontificio Collegio Urbano de

Propaganda Fide ebbe luogo la distribuzione dei premii a quei giovani

che nei concorsi fatti sul terminare dell'anno scolastico dierono miglior

saggio del profitto cavato dagli studii nelle singole classi dell'insegna-

mento, che quivi si porge, dalle scuole di umane lettcre fino alle discipli-

ne Filosotiche e Teologiche, ed alle lingue dotte. L'Emo eRiiio sig. Car-

dinale Barnabo, Presidente generale della S. Congregazione di Propa-

ganda, apri la solennita con un discorso latino diretto a quella giovenlii,

che e destinata a propagare e difendere nei paesi di missione la nostra

divina Religione, esortaudo tutti a far tesoro della scienza, perche questa

unita alia pieta , valga a renderli idonei cultori dell'apostolico campo.
L'EiTio Porporalo distribui quindi cinquantasette medaglie di argento a

coloro, cui erano state, per suffragio dei censori
,
decretate in premio.

II numero dei giovani che ban frequentato le scuole del liceo di Propa-

ganda, ban superato in-quest'anno i duecencinquanta ; poiche, oltre agli

alunni del Collegio Urbano, vi sono intervenuti quelli del Collegio Greco-

Ruteno, dell' Irlandese e deH'Americano degli Stati Uniti del Nord. Fu

grande il concorso di Prelati e di persone distinte, intervenute alia lette-
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raria funzione, che riusci assai decorosa e propria del celebre e grandiose
Istituto nel quale compievasi.

7. II mattino del giorno 4 Sett.-nella Chiesa di S. Andrea della Yalle

ebbe luogo la premiazione dalle scuole elemental dette Regionarie, le

quali dipendono dalla giurisdizionedell'ErTio e Rmo sig. Cardinale Vica-

rio, che di propria mano voile distribuire le medaglie ai valorosi giovi-

netti, che le meritarono con la diligenza adoperata nel corso dell' anno

scolastico, provata da ultimo coi concorsi in iscritto, tenuti sotto la dire-

zione dei Deputati che inyigilano al relto andamento delle scuole mede-

sime. II maestoso e vastissimo tempio conteneva raccolti insieme tutti i

giovinetti che frequentano quelle scuole, e rigurgitava dei loro parenti

ed amici che vi concorsero, nel desiderio di prender parte all' allegrezza

dei premiati, e d' incoraggiarli nei primi passi che muovono sull' arduo

sentiero delle Lettere. Molti prelati, e dotti ed illustri personaggi, nonche

i rev. Sacerdoti, component! la Deputazione delle scuole, facevano corona

all' Eiiio Porporato. La cerimonia fu aperta con un discorso analogo alia

circostanza, che disse il rev. signor D. Achille Slanguellini, Professore

di Eloquenza nel Liceo del pontificio Seminario Romano. Quindi Sua

Eminenza distribui cento ottantacinque medaglie di argcnto in premio
alle diverse classi in cui e diviso 1' insegnameiHo, e che sono : Lingua

Latina, Lingua Italiana, Aritmetica, Calligrafia, Gcografia, Storia Sacra,

Dottrina Cristiana.

II libretto a stampa che contiene i nomi di coloro che hanno riportati

i premi e conseguito le menzioni di lode, ha prcmcsse le seguenti note

statistiche intorno a quesla istrozione elementarc in Roma. Le scuole

ascendono al numero di 42, e furono frequentate nell'anno scolastico, che

ora e suMerminare, da 2047 giovinetti. Quellipoidegli scolari che hanno

fatto i concorsi per conseguire i premi, sono stati: in Lingua latina 472,

in Lingua italiana 512, in Aritmetica 480, in Calligrafia 552, in Geogra-
fia 327, in Storia sacra 677, nella Dottrina Crisliana 979.

8. II di seguente nelle ore pomeridiane, coll'usata pompa e splendidez-

za di apparato ,
nella chiesa di S. Ignazio si fece la solenne pubblicazio-

ne dei Gradi ,
Premi e Menzioni onorevoli conseguiti per 1' anno scola-

stico dalla gioventu che ha frequentato le scuole dell' LJniversita Grego-

riana
,
o Collegio Romano

,
dei Padri della Compagnia di Gesii. L' Emo

e Rmo signor Cardinnle Milesi-Pironi-Fcrretti presiede alia cerimonia, la

quale fu aperta con un discorso latino del rev. P. Tongiorgi, Professore

di Eloquenza.
Innanzi alia distribuzione delle medaglie nelle classi Teologica e Filo-

sofica, furono proclamati i nomi di coloro che in qucste facolta aveano

riportati i Gradi
;
e nella Teologia vennero creati 26 Dottori

,
15 Licen-

ziati, 7 Raccellieri ;
nella Filosotia i Dottori toccarono il numero di 17, i

Licenziati di 66 ,
i Baccellieri di 75. Le medaglie poi assegnate alle di-

verse scuole nelle quali divides! il corso Teologico, furono 15
;
alle scuo-
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le Filosofiche 29, ed a quelle dei corsi inferior! 96
;

si che 1' EiTio Por-

porato ebbe distribuite ed appese al petto dei piu valenti di quella nu-

merosissima scolaresca centotredici medaglie di argento.

Scelta orchestra suonava allegre sinfonie
,
nello spazio di tempo che

correva fra il proclamarsi del nome del premiato e il ricevere che questi

facevala testimonianza del suo progresso negli studii. Yivissimi applau-
si salutavano in guisa speciale coloro che piu prcmii riportavano nella

stessa scuola e nello slesso corso scientifico. La calca della gente di ogni
condizione empiva la yastissima chiesa

,
e in luoghi appositamente di-

sposti ,
oltre a grande numero di persone distinte per natali

, per dottri-

na e per dignita ed uffici
,
erano S. E. Rma Monsig. Ferrari

, Tesoriere

della R. C. A. e Ministro delle Finanze
,

e S. E. il sig. Marchese Antici

Mattei ,
Senatore di Roma

9. L'Obolo di S. Pietro fu 1'argomcnlo prescelto dai Conyittori del no-

hile collegio Nazzareno, diretto dai Padri delle ScuolePie, per 1'esercizio

Accademico, che tennero mercoldi 3 di questo mese, in occasione della

solenne distribuzione dei premii per V anno scolastico 1862. Dopo una

Prefazione che dichiaro quanto onorc derivi al nostro secolo dai fatto di

aver risuscitata quella offerta di amore e di devozione al Pontefice, che

negli antichi tempi era tanto in uso, i giovani Poeti svolsero 1'ampio ar-

gomento in tutte le parti che esso presenta acconcic all' entusiasmo che

rendendo passionato i! discorso, facesselo adattare al metro. E tutto che

valesse all'uopo fu trattato : 1'origine dell'Obolo, gli sforzi per impedirlo,

1'ardorc dei Cattolici in continuarlo, i sacrilizii per sostenerlo
,

i salutari

effetti che produce, il trionfo che la Chiesa nc ottiene, la Medaglia che

ne eterna la niemoria, le preghiere istituite dai Santo Padre per gli obla-

tori, il voto universale dei cattolici di cui 1'Obolo e segno, la Provviden-

za di Dio che vi si manifesta, le consolazioni che esso desta nclle fami-

glie, da ultimo la esposizione dei doni mandati dalla carita dei fedeli al

Santo Padre, che sono anch'essi una conseguenza dell'Obolo. Le svaria-

te composizioni che
7

poeticamente descrissero tanti diversi subietti, tor-

narono tutte accettissime al numeroso e scelto uditorio, che calorosarnen-

te applaudi ai yalorosi giovani.

All'Accademia segui la distribuzione dei premii ai Conviltori che nelle

scuole del collegio si erano per diligenza e protitto sopra gli altri distin-

ti. Essi riceverono le medaglie di argento dalle mani degli Emi e Rmi

signori Cardinal! Patrizi, Clarelli, Sacconi ed Ugolini, che della loropre-
senza onorarono il letterario esercizio. Per questa occasione, in una del-

le sale, che stanno innanzi alia grande aula ove tenevasi 1'Accademia, si

videro esposti i lavori di Pittura, Disegno e Calligratia, eseguiti con rnol-

to huon gusto da quei nobili Convittori.

10. Non vogliamo tralasciare di riferire che il S. Padre, essendosi re-

cato il di della festa di S. Pietro in Vincoli, a vencrare nella Basilica Eu-

dossiana le preziose reliquie delle Catene, colle quali fu avvinto il Prin-
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cipe degli Apostoli, degnossi,. accompagnato dai Cardinal! Clarelli e Bo-

fondi, da Monsignor Tizzani, Arcivescovo di Nisibi, e da alcuni del Ca-

nonici Regolari, che hanno in custodia quell' insigne basilica, di onorare

di Sua Augusta Presenza il palazzo contiguo alia Basilica Eudossiana,

riedificato gia ed abitato dai Cardinali della Rovere e specialmente da

Giuliano Delia Rovere, salito poi al Pontificate supremo col nome di

Giulio II, e che fu insigne benefattore della Basilica, dell'annessa Cano-

nica, e di tutta la Congregazione Lateranense. II sig. Conte Commenda-
tore Giovanni Yimercati, che di recente ne ha fatto acquisto per uso di

sua abitazione, ebbe Fonore di ricevere il Sommo Pontefice, il quale,

dopo visitata la ricca e yaga Cappella che yi ha fatta edificare il noyello

proprietario, si piacque di osservare il nobilissimo restauro dai medesi-

mo operatoyi, e trattenersi alquanto secolui con singolare benignita. Del

qual tralto di Soyrana degnazione va glorioso il Yimercati, che posses-
sore di un monumento pregevole per arte e per istoriche memorie, ha in-

contrato la bella sorte di aggiungere al raedesimo queslo nuoyo titolo di

onore che lo ha reso piii insigne.

REGNO DELLE DIE SICILIE. 1. Protesta di S. M. il Re Francesco II contro il ri-

conoscimento del Regtio d'ltalia per parte del Governo russo 2. Ban-
do del Garibaldi contro il Ministero di Torino

;
sue prime mosse in Cala-

bria; sue parole ad una deputazione di Reggip 3. Combattimento fra i

regii ed i ribelli ad Aspromonle ;
il Garibaldi e ferito e fatto prigioniero

4. Lo stato d'assedio e mantenuto a Napoli; carcerazioni di deputati e

di camorristi 5. Morte miseranda dello scismatico Mons. Caputo 6.

Arrivo dell'armata navale francese a Napoli.

1. Leopoldo Del Re
,

ministro segretario di Stato di S. M. France-

sco II Re delle Due Sicilie scrisse da Roma, sotto il 1. Luglip,
la se-

guente lettera al cayaliere di Regina, incaricato delle Due Sicilie a Pie-

troburgo, con cui protesta contro il cosi detto riconoscimento, che la Rus-

sia fece teste del regno d'ltalia.

Roma, 1. Luglio 1862. Eccellenza. Le notizie, pubblicate in tutti i

giornali europei, fanno cenno essersi concluso un accomodamento, in for-

za del quale S. M. 1'Imperatore di tutte le Russie riconoscerebbe nel Re di

Sardegna il titolo di Re d'ltalia. Se cio e yero, come tutto fa ritenere, S. M.

il Re nostro Signore yuole che Y. E. protest! nel suo nome reale cpntro
un atto, il quale in certa guisa sanziona 1'usurpazione de' suoi Stati e lo

spoglio dei suoi diritti. S. M. quantunque
non possa appoggiarsi ad altra

forza che a quella della giustizia, e nulladimeno
rispluta

a mantenere in-

tatti per Vavyenire i diritti suoi e dei suoi popoli.
S. M. non puo na-

scondere che, a suo avyiso, fra tulte le naziom, che hanno fatto o poles-
sero ancora fare simile concessione alia rivoluzione vittoriosa , la Russia

era 1' ultima
,
da cui si sarebbe aspettajto un tale contegno. L'estensione

di quell'Impero, le sue risorse, la distanza che lo separa dall'Italia ,
non

^consentivano che influenze straniere esercitassero una pressione sul sup
Goyerno; e poiche e soggetto ad un Monarca assoluto, ei non trovayasi,

al pari di altre potenze, nel caso di cedere con una forzata condiscenden-

,za ad uiia interna pressione delle Camere.
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Pareva che gli atti del Gablnetto di
.Pietrpburgo eorrispondesserft

pienamente a quesle idee ed alia sua posizione in Europa. L'lmperatore-
di Russia fu il prime Sovrano, il cjuale dopo la notizia degli inuditi at-

tentati del Governo sardo nell' Italia centrale e meridionale, profferi, co-

me richiedevano la sua dignita e il suo carattere, il biasimo piu completo
sulle aggressioni piemontesi ,

richiamando immediatamente la sua Lega-
zione da Torino e ruppe pgni sorta di legame con un Governo, il quale

cplle
sue tenderize ad un ingrandimento illegittimo, ruppe tutti i trattati r

violo tutti i diiitti, e scese repentinamenle in campo come schiavo e com-

plice della rivoluzipne.
La fiducia illimitata

,
che questi avvenimenti ispirarpno al Re nella

politica della Russia, venne aumentata da una considerazione personale,
o per meglio dire, dinastica. Ognunp sa quali stretti vincoli d'intima ami-
cizia legayano i due ultimi Sovrani della Russia e delle Due Sicilie, ed

ognuno yide, durante le critiche yicende
della guerra della Crimea, che

il Re Ferdinando, postp pressoche sulla yia delle Potenze alleate, asse-

diatp dalle loro natural! incessant! esigenze, voile piutlosto sfidare 1'ini-

micizia di due grandi potenze yittoriose, die deviare dalla piu stretta

neutralita
,
e permettere che nel suo Statp avesse luogo il menomo atto,

a pregiudizio del nobile Monarca
,
che chiamava suo amico. Allora non

vi fu argomento alcuno di utile politico ,
che potessc andare al disopra

della lealta del Re. Le conseguenze non si
fecerp aspettare. II richiamo

delle Legazioni della Francia e dell' Inghiltcrra ,
il contegno di ambedue

queste Potenze nel conflitto italiano, e la cacciata dclla dinastia delle

Due Sicilie non sono forse senza relazione con qtiel contegno leale del

Re Ferdinando.

Quali essere possano i motivi, che poterono indurre il Goyerno im-

periale a deviare dalle sue tradizioni
,
a rinnegare la sua politica, a di-

menticare i suoi antecedenti
,
a trovarc oggi conveniente ed onesto cio

che rileneva ien condannahile cd ingiusto, rimane pel Re un rnistero

tanto piu impenetrable, quanto che la condizione dell'Italia non si e can-

giata, e 1'opera dclla rivoluzione non apparisce da ieri. Da per tutto mal-
contento e miseria; partiti estremi, che si minacciano e si fanno la guerra
1'un 1'altro; la guerra civile che da due anni desola le province napoleta-
ne

;
il sangue versato a torrent!

;
la strage del popolo inerme

;
non sono

certamente i motivi
,
che poterono determinate la Russia a questa inat-

tesa risoluzione.

Ma il Re, quale essere possa la sua sitnazione, a tutto risoluto ed a

tutto preparato, cpnfidando assolutamente nell'avvenire e nella Proyvi-
clenza, sente che il suo doverc gl'impone di difendere ad ogni costo i di-

ritti suoi
,
de' suoi successor! e de' suoi popoli ,

ed incarica a quest'uopp
V. E. di protestare nel reale suo nome, e di lasciare al Ministro degli
affari esteri una copia p'ella presente protesta.

2. Prima che il Garibaldi coi suoi sbarcasse nelle Calabrie, avea dato

da Catania il 24 Agosto un sup bando che diceva che il suo programma
era sempre lo stesso : che egli voleva obbedire al Re : ma voleva disub-

bidire al Ministero che non avea altro d' italiano che il nome, ad un Mi-

nistero che per piacere ai diplomatici ordino gli arresti di Sarnico, come
ora provoca la guerra civile per assicurarsi le buone grazie deH'Impera-
tore Napoleone. Un tal Ministero non puo, non dee essere sopportato.

Egli inganna il Re, o lo compromette : egli tradisce la nazione ecc. ecc,.
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A Roma dunque a Roma. Levatcvi popoli, correte genti ecc. ecc. lo son

rispluto
o a entrare vincitore a Roma o a morire sotto le sue mura. Ma

se io muoio, gl'ltaliani vendicheranno la mia morte e compiranno la mia

opera .' Dichiarava dunque la guerra al Ministero del Rattazzi, prote-
stando che voleva guerra senza sangue: giacche aggiungeva: I Ministri

vogliono la guerra civile per tuffar nel sangue la
jiberta:

ma io mm per-
mettero che tali disegni si effettuino. II plebiscite salvera ancora una
ToHa 1'Italia.

E evidente che tutto cio era un'arte di guerra, o piuttosto una volgare
astuzia, per ingaimare la gente ed impacciare il Governo, che se manda-
va soldati contro il Garibaldi per impedirgli il cammino era accusato di

guerra civile, e se non li mandava, o li mandava senz'ordine di combat-

tere, era accusato di commedia o di connivenza.

Dichiarata cosi la guerra alia garibaldina, cioe con arte e con ingan-
no piu che con altro, il famoso ex-eroe, per uscire di Catania opero, co-

me ci narra la Stampa, secondo il rapporto del Capitano falYAbbatucci.
II 23 Agosto, alle 10 del maltino, un sessanla garibaldini si presenta-

rono al capitano del battello, dimandando di doverlo tenere a disppsi-
zione del Garibaldi. Quegli protesto, ma ebbe a cedere alia forza; giac-
che i garibaldini occuparono di fatto il battello. Disceso a terra, dette co-

municazione dell'accaduto al Console di Francia
,
che fece anche egli al

Garibaldi stcsso una-protesta, che rimase naturalmente senza nessun ei-

fettp.
L' imbarco dei garibaldini ,

che si stivayano sul baltello a modo di

acciughe, duro sino a
nptte.

Alle 10 di sera si salpo all'uscire del porto,
una fregata gli s'avvicino a prua. I garibaldini n'ebbero qualche sgp-
niento

;
ma chi faceva loro da capo, disse loro di non temere, giacche il

Garibaldi ayeva prpvvisto a ogni cosa. Pero dette ordine al Capitano di

tornare indielro
; giacche Garibaldi imbarcato sul Dispaccio, era troppo

discosto. E il Capitano relrocedette, f'acendo il niaggior fracasso che gli

-era possibile, per trpvar
modo d'essere avvertito ed impedito. Di li a

qualche tempo, il Dispaccio filo avanti. Come precedeva di molto YAb-

oatucci che lo seguiva, non si dirigeva che dietro la colonna di fumo che

Tedeva uscire dal tubo deH'altro battello. A questa seconda uscita una

fregata gli si fece accosto per alcun tempo, anzi gli era piuttosto innanzi

che di pari ; dppo un dieci minuti -si lascio calare indietro, e non fu piu
yista. II viaggio non ebbe altro accidenle; lo sbarco duro sei ore, Quan-
to agli ordini dell' Ammiraglio, erano che ad ogni modo s' impedisse

1' u-

scita del porto a' due battelli. Yenuto poi dubbio aH'Ammiraglio se si

potesse prendergli nel porto stesso, aveva scritto a Torino, di dove gli

s'era risposto, che se ri impossessasse colla forza senza riyuardo. Que-
st'ordine era stato comunicato ai due Capitani del Duca di Genova e del

Vittorio Emmanuele. Appena fu principiato Fimbarco, il capitano Giraud

del Duca di Genova, chiese per dispaccio rinforzi aU'ammiraglio Albi-

Di, che s'era condotto in Messina ad incontrare il ministro Persano, e

spedi ad avvisare il Vittorio Emmanuele, che era fuori in crociera tra

Fiumenisi e Capo Molino. L'Albini si spicco subito da Messina sulla Ma-
ria Adelaide; ma arrivo troppo tardi, quando il Garibaldi era gia in sal-

TO coi suoi. Anche la Terribile ebbe ordine di muovere sopra Catania.

11 capitano Giraud dette comunicazione del fatto, dicendo che per il tempo
nero e tenebroso non erano stati veduti uscire i battelli Abbatucci e Di-

spaccio, non ostante la piu severa sorveglianza.
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II tempo nero e tencbroso non sappiamo pero se yarra a scusare i due

Capitani delle fregate che furono posti sotto consiglio di guera.
Come i garibaldini ebbero toccata la terra a Melito, grande fu lo spa-

vento in Reggio oye essi volevano muovere. Le truppe erano ferme a re-

spingerli ,
i cittadini e la guardia nazionale non avevano niuna voglia di

trovarsi in mezzo a una battaglia. Si spicco dunque una Deputazione di

reggiani a Garibaldi, il quale saputo che eranvi truppe a Reggio e trup-

pe che non avrebbero tradito, capi che il mestiere di eroe ayeva i suoi

pericoli. Chiese dunque licenza di passare solamente per la citta: e sa-

puto che le truppe non
1'ayrebbero

lasciato passare senza combattimentp,
con sublime pensiero mutoparere, e disse che sarebbe passato pei monti,
dove sperava di non trovare sangue italiano da spargere da nessuna

parte. Ad una nuova Deputazione, venuta a lui per lo stesso motivo di

fargli capire che non si sarebbe passato per Reggio senza sangue: Npn
temete di nulla

, rispose : non ci sara sangue. Non ci sara guerra civile

perche il Governo non la viiole. E intanto nel bando di Catania avea det-

to che il Governo voleva la guerra civile . Segno che anche gli eroi

parlano qualche volta per politica, ne piu ne meno che il ministro Rat-
tazzi : e la politica era di non spaventare ne i Reggiani ne i suoi soldati

garibaldini, che aveano bensi la voglia di entrare in Roma gloriosi e trion-

fanti, ma volevano entrarvi come aNapoli, senza sangue da niuna parte.
3. II Garibaldi prcse dunque i monti

,
dove che cosa gli sia accaduto

tutti ora lo sanno. Ma il come sia accaduto vi sono due a narrarlo
;

il

Governo e i garibaldini. Questi pretendono essere stati assassinati senza
combattere

,
e narrano la loro sconfitta in una lunga relazione sotto-

scritta dallo Stato Maggiore, la quale dice COST : II 31 Agosto 1862, a
bordo della pirofrcgata // Duca di Genova

, partita da Scilla
,
Calabria

,

ieri, alle ore 4 pomeridiane.
La colonna comandata dal generale Garibaldi

,
fu costrelta, dalle

condizioni in cui versava e dai difficili tragitti di mare, di lasciare addie-

tro buona
parte

della gente. Altra molta ne perdette ,
estenuata dalla fa-

me, dalle latiche, dalle marce lunghe e
disastrpse. La sera del 28 agosto

1862 si radunava e si accampaya sppra gli alti piani di Aspromonte ,
a

nord-oyest , provincia di Reggio di Calabria, e propriamente nel luogo
denominato i Forestall. La forza della colonna era ridotta a circa 1500
uomini. Garibaldi aveva fermato il suo quartier generale in una camera

angustissima p'i
una delle due casupole, che sorgono sole in mezzo a

quella yasta pianura. La notte del 28 al 29 scorse fredda e piovosa. A
lunghi intervalli la pioggia cadde dirotta

, accompagnata da vento fortis-

simo. I volontarii potevano appena mantenere i fuochi
,
che con molto

stento avevano acceso. La sera del 28 e la mattina del 29 si distribuirono

alcune scarse vettovaglie, giunte dai paesi circostanti.

Serrati
,
come ci trovavamo

,
dalle truppe regolari ,

la colonna era

ancor trpppo forte di numero per poter percorrere, come era necessario,
onde eyitare un incontro con le truppe, i sentieri montuosi e gli alvei dei

torrenti
;
era troppo numerosa

, per potersi procacciare lo stretto biso-

gneyole per la vita, dai piccoli paesi pochi e poveri, pccupati
oramai quasi

tutti da
colpro che ci inseguivano. II generale Garibaldi avea gia divi-

sato di dividere la colonna in due per farle marciare, con istruzioni che

avevano unita di scopo e di intendimento, per vie diverse. Ma intanto le

truppe regolari erano giunte il giorno 28 ad Arci, quando i volontarii, in
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parte, trovayansi ancora a Pedargpni ed a Santo Slefano. Eravamo divisi
da una marcia

,
o da due tutt' al

piii. Le truppe arrivavano in un paese ,

quando i Tolontarii ne uscivano
; alcune volte ne raggiungevano dei

drappelli, ed allora si aveva 1'aria di fare dei prigionieri . . . . di guer-
ra? Qual guerra? Nessuno aveva combattuto. I volontarii avevano ordini

espressi e formali di non assalire, di non difendersi, di camminare rapi-
damente; ecco lutto. II 29 agosto, poco avanti mezzogiorno, il Generale
fece togliere il campo dai Forestall di Aspromonte. Le truppe erano arri-

vate, sino dalla sera, a Santo Stefano. Non avcvano piu cne a marciare
un paio d' ore per guadagnare lo stesso altipiano occupato da noi. Nel-
1'intento sempre di scansare un incontro con Je truppe, il Generale ordino
di passare un piccolo fiume e di muovere ,

verso nord
,

alia collina. Ci
arrestammo a mezza costa, e precisamente doveincomincia una fittissima

foresta di pini. La
cplonna, giunta cola

,
iece fronte alle truppe ,

che gia
marciavano verso di noi, che gia cominciavano ad apparire sulle allure

dirimpetto. Noi non lasciammo avamposti ;
non ftirono occupate le due

case dei Forestall: ci mettemmo alia foresta.

Era quindi piu che evidente, non essere intenzione di Garibaldi di

combattere; voler anzi, come sempre, impedire un' allra volta Tincontro
con le truppe. Garibaldi stava sul centro del tratto di costiera occupato
dalla nostra colonna. Mandava degli ufficiali su tulta la nostra fronte a

rinnovare gli ordini formali di non far fuoco, ed osservava da ogni parte
col suo cannocchiale. Le truppe avanzavano sempre ;

i bersaglieri ii>

testa a passo di corsa, la linea dietro. Dal centro si spiegavano a destra

edasinistra; e senza interrompere la marcia di fronte, accennavano
chiaramente a circondarci. Sapevamo anzi che una colonna, spingendosi
dalla loro destra , mirava, per le allure , a porsi alle nostre spalle. Lc

prime catene di bersaglieri crano gia giunle a liro : si erano gia appq-
state. Tutta la cplonna osservava in silenzio. De'npstri e de' pm valenti,
essendo determinati di non combattere, s' erano internali nclla foresta,

Non un grido, non una fucilata. Solo il Generale, che ritto in piedi stava

pure osservandp, vestito del suo ampio mantello grigio-chiaro ,
foderato

di rosso, rovesciato su le poderose spalle, si volgeva di quando in quan-
do ad ordinare Non fate fuoco . Gli ufficiali ripetevano 1'ordine Non
fate fuoco. Ma gli ordini di assalirci ai comandanti delle truppe erano

invece positivi. I bersaglieri rompono il fuoco, si avanzano. Non fu tra-

smessa nessuna intimazione preventiva. Non yenne invialo nessun par-
lamentario. La fucilata si fa piu e piii titla. Udiamo il notissirno fischio

delle palle che passano fra i cespugli ,
e vanno a conficcarsi negli albeh

intorno a noi.

Sventuratamente alcuni inesperti giovanetti non sannp resistere allo

spettacolo, nuovo per loro, di questo terribile giuoco ,
e rispondono con

rare e piu inesperte fucilate, che pur troppo costano sangue. Gli altri non

si muovono. Chi e in piedi, rimane in piedi. Chi e seduto rimane sedutq,
Tutte le trombe , indistintamente, suonano il segnale per far cessare \\

fuoco. Tutti gli ufficiali danno con la voce lo stesso ordine. Tale e la ri-

sposta che noi mandiamo alia truppa, la quale suona Yavanzata, accom-

pagnandola da un fuoco ben nutrito. II Generale, dal suo posto, in piedi,

in mezzo ad una densissima pioggia di
palle,

torna a gridare: Non fate

fuoco . In quel mentre due palle lo colpiscono ;
una stanca ,

alia coscia

Serie V, vol. Ill, fasc. 300. 48 13 Settembre 1826.
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deila gamba sinistra, un'altra a tutta forza nel collo del piede della gam-
ba destra. La ferita della coscia e

lieye, q^lella del piede e grave e com-

plicata. Garibaldi, nell'istante che fu ferito, non solo si resse in piedi, ma
si atteggio maestosamente. Si scopri il capo ,

e agitando in alto con la

manca il cappello . grido ripetutamente Viva 1'Italia, non fate fuoco .

Alcuni ufficiali, i piu vicini a lui, lo trasportarono e lo adagiaro-
no sotto un albero. La

, calmo della sua solita calnia
, seguito a dare

degli ordini. I piu precisi furono sempre questi: Lasciateli appressare
non fate fuoco . Sopra tutta la nostra fronte il fuoco era cessato. Da
li a poco si conduce Menotti, il quale e

colpito pure da una pallawior/a
iiel polpaccio della gamba sinistra

,
che gh cagiona una dolorosissima

cpntusione. Non pud reggersi in piedi. 11 padre ed il figlio sono ada-

giati tutti due sotto lo stesso albero. Intprno al Generale si fa un cer-

chio di ufficiali e soldati. Accende un sigaro e si pone a fumare. Egli

replica a tutti Non combattete. Gli ufficiali sono interrogati con la

voce e con lo sguardo dai soldati. La risposta per tutti e la stessa.

Non combattete. Anche le trombe seguitano a suonare i segnali di

alto e cessate il fuoco, non gia per i nostri, ma per le truppe, che piu
e piu si avvicinano facendo fuoco

,
e che gia sono arrivate. Yolontarii ,

bersaglieri e linea si trovano ad un punto confusi gli imi con gli altri.

Dalla prima fucilata a questa scena di confusione scorsc appena un quarto
d'ora. E la confusione yiene maggiormente accresciuta da uno spetta-
colo degno di considerazione.

a Degli amici, dei fratelli, dei cugini, dei conoscenti
,

dei compagni
di recenti battaglie combattute a pro della patria ,

s'incontrano e si ri-

conoscono. Gli uni indossano la camicia rossa, gli altri 1'assisa rego-
lare. E uno scambio prolungato di baci

,
di strette di mano e di saluti

,

misti a vicendevoli e severe rampogne. Ma le piu severe partono dalle

camicie rosse
,
che si allaticano a protestare e a dichiarare non volere

che Roma. Odonsi delle discussipni tra ufficiali ed ufficiali, tra soldati

soldati
,
di carattere assai piu politico che militare. Le grida di Viva

1'esercito
italianp

si fanno sovente risuonare dai nostri ,
e sono accolte

da chi con inditl'erenza
,
da chi con fronte dimessa. Un luogotenente di

stato maggiore si spinge avariti piu degli altri. E condotto alia presenza
del Generale, che lo guarda e gli ordina di deporre la spada. II luogote-
nente obbedisce, ma osserva essere venuto come parlamentario. Ma per-
che non venne prima? II generale, con piglio dignitosp,

lo ammonisce in

questi sensi : So da trent' anni
,
e meglio assai di voi ,

che cosa sia la

guerra : apprendete che i parlamentarii non si presentano in cotal guisa.
Altri ufficiali dei bersaglieri e della linea sono condotti sotto 1' albero ove
e adagiato il Generale: egli ordina di toglier loro la spada. Ma , dopo
qualchc tempo, ordina che a tutti sia restituita, e I'ordiue viene eseguito.

Tutto cio ha luogo in brevissimo spazio di tempo ,
e intanto che i

medici esaminano e fasciano le ferite del Generale, che seguita a fumare,

egli insiste percbe le si mantengano bagnate, e viene appprtata dell'ac-

qua da un luogo vicino. Domanda ripetutamente ai medici se e caso di

amputazione ;
se lo e di non esitare

,
di operarla immediatamente. I me-

dici rispondono non essere caso di amputazione. II Generale incarica po-
scia il suo capo di stato maggiore di far chiamare il comandante del cprpo
d' attacco. Si spedisce con tale officio il luogotenente di stato maggiore
giunto a tutta prima, che parte e che torna dopo venti minuti col colon-
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nello Pallavicino. Le istruzioni del generate Garibaldi sono di trattare r

perche noi non vpgliamo combattere coll'esercito italiano. II colonnello

Pallavicino
,
che incontra esso pure dei yecchi conoscenti

,
dichiara in

primo luogo aver egli ricevuto ordini posilivi di attaccarci in qualunque
modo, in qualunque luogo. Chiede se ricooosciamo il Re. Rispondiarno
non occorrere dichiarazioni, bastare il programma di Garibaldi

,
bastare

il suo ultimo scritto da Catania. II colonnello Pallavicino si fa a parlare
di resa. Rispondiamo non poter tratlare di resa, non avendo avuto luogo
combattimento; non avere gli assaliti risposto agli assalitori; non avere

opposto difesa alle otlese. I pochissimi morti e feriti della truppa regolare
doversi imputare ad un momentaneo errore. II colonnello Pallavicino fu

condotto dal Generate
;

si prcsento a capo scoperto e si espresse con pa-
role rispettose. Indi a poco si allontano

,
ed alcuni ufficiali dello stato

maggiore del generale Garibaldi andarono a proporgli il disarmo della

colonna. Verrebbe affidata, cosi disarmata
,
alia scorta delle sue truppe ;

a lui in particolar modo verrebbe raccomandata. Rispose il Pallavicino

essere opinion sua che dopo 24 ore
,

tutti sarebbero rimandati alle pro-

prie case.

Fu convenuto : clie il generale Garibaldi
,
con un seguito di ufficiali

di cui avrebbe fatto presentare 1' elenco, ed ai quali verrebbe lasciata la

spada, sarebbesi recato a Scilla; che, lungo lo stradale
,

si sarebbe po-
tuto fermare ove meglio a lui piacesse per riposarsi e curare le ferite

;

che a Scilla avrebbe chiesto un legno inglese per saliryi
a bordo co'supi ;.

che il convoglio sarebbe stato scortato da un battaglione di bersaglieri
in distanza. In quanto all' irnbarco sopra il leguo inglesc ,

il colonnello

Pallavicino osservo non aver nulla
,
in quanto a lui

,
ad obbiettare

;
ma

essere obbligato di chiedere in proposito istruzioni dal Govcrno.
II corpo di truppa che ci assali constava: del 4 reggimento, coman-

dante Eberhardt
, pt-esenle ;

del 4 battaglione del 29 reggimento ;
del

4 battaglione del 57 reggimento ;
del 6 battaglione bersaglieri ;

di due

compagnie del 25 bersaglieri, comandante Pinelli Macedonip, presente;
comandante in capo del corpo il colonnello marchese Pallavicino di Priola.

Dalla provincia di Catanzaro avcvamo notizia muovere verso di noi dai

25 ai 30,000 uomini, notizia confermata in seguito dallo stesso Pallavi-

cino. Diversi legni da guerra e mercantili si troyavano a Scilla. II gene-
rale Cialdini era a Reggio. II contrammiraglio Albini comandava la

flotta. I morti da una parte e dall' altra sono pochissimi ; pochissimi
i feriti.

Questo e il romanzetto garibaMino, sublime specialmente la dove narra

che mentre i regii sparavano fucilate a furia i garibaldini stavano impas-
sibili : chi e in piedi ,

rimane in piedi ,
chi e seduto rimane seduto:

appunto come i Senatori di Roma dinanzi ai Galli. La relazione del

Governp non si allontana dalla garibaldina, se non che nel punto della

non resistenza. Aggiunge anzi chelo stato maggiore garibaldesco suppli-

ed il Pallavicino di non far sapere all'Europa il caso luttuoso della batta-

glia, al che Pallavicino il rispose
che i morti e i feriti parlavano abba-

stanza. Diamo qui della relazione ufficiale il sunto telegrafico che e suf-

ticiente.

II rapporto di Pallavicino dice. La forza della colonna di Aspromonte
si componeva di 5 battaglioni di linea, e di 2 di bersaglieri. La posizione

di Garibaldi era sopra una collina a levante del piano di Aspromonte. La
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truppa fu
diyisa

in due colonne. Pallavicino fece attaccare da una colonna

di destra il lianco sinistro e le spalle dei ribelli. La colonna sinistra, dopo
un vivo fuoco, prese la posizione alia baionetla. I garibaldini, quasi cir-

condati da ogni lato, e ogni resistenza cosi resa inutile, fecero il segnale
di cessare il fuoco. Durante il primo attacco fu energica la resistenza dei

garibaldini.
11 rapporto particolare dice che appena fu segnalata la cessazione del

fuoco fu spedito un capo di stato maggipre per intimare la resa. Garibaldi

ayrebbe risposto che non sarebbesi mai arreso, ordino che il messo fosse

-disarmato, e tenutp prigioniero. Uguale sorte tocco ad altro inviato. In-

vitatp da Garibaldi, Pallavicino recossi a conferire : furongli richieste le

condizioni. Rispose esppnendo le istruzioni di Cialdini. Fu conyenuta la

resa incondizionata. Garibaldi fu
trasportato

a bordo del Duca di Genova;
non rinvennersi document! important!, ne danaro.

Interrogati diversi garibaldini, risposero ignorare il proclama reale ;

altri credeyano tutto combinato col goyerno ; cjualcunp
disse che Garibal-

xli avevali ingannati, che da due giorni eransi ayyisti dell' inganno.
Furono prese tre bandiere, due senza lo scudo di Savoia e senza i

nastri bleu, i'altra collo scudo di Sayoia col motto Italia e Yittorio

JEmmanuele.
Prima di questo sunto i giornali pubblicarono una piu minuta relazio-

ne che, come breve ed esatta, qui porta pure il pregio di pubblicare.
Dai rapporti officiali si riassumono i seguenti particolari sul com-

battimento di Aspromonte. II giorno 28 Agostp partiya da Reggio ad

un' ora dopo mezzogiorno il colonnello Pallayicini, alia testa di una co-

Jonna composta di cinque battaglioni di fanteria e due di bersaglicri ,

6 e 2o'
,

e muovendo per la strada di Gallico, per il letto del Fiume di

tal nome, s'inoltro lino a due miglia dal yillaggio di Podargoni , ove,

.sorpreso dalla notte, fece mctlere il campo. L'indomani all'alba si diresse

-sopra S. Stefano
,
oye saputo che Garibaldi coi suoi era accampato sul

piano di Aspromonte ,
fece proseguire la marcia fino a poca distanza dal

piano stcsso , e prima d' impegnarsi, riposo le truppe stanche per lunga
marcia fatta in cosi aspri sentieri.

Frattanto Garibaldi , abbandpnato F accampamento , prendeva posi-
zione sulla cresta di un' erta collina a Icvante del piano d' Aspromonte.
Per i due sentieri che condticeyanp al campo dei rivollosi

,
il colonnello

.Pallayicini ayvio le truppe divisc in due colonne , quejla
di destra co-

mandata dal tenente-colonnello Parrocchia , 1' altra di sinistra dal colon-

nello del i
8

reggimento, Eberhart. Sboccate contemporaneamente le due
colonne sul piano d

1

Aspromonte e troyato toltp
1' accampamento ,

il
cp-

lonuello Pallayicini, osservata la posizione, ordino che la colonna di sini-

.stra Fattaccasse di fronte e, fatta retrocedere quella di destra ,
la spinse

on rapido moyimento sul fianco sinistro ed alle spalle degli ayyersarii ,

Jasciando un battaglione ad occupare lo sbocco della
yallata, per impedire

che potessero riguap!agnare il piano. II 6 battaglione bersaglieri alia

testa della colonna di sinistra comincio il fuoco. Energica fu dapprima la

jesistenza degli avversarii, ed era da compiangersi che tanto vaiore fosse

sprecato in una lotta fratricida ! II fuoco fu viyissimo ma breve
,
e la pp-

-sizione fu presa alia baionetta, mentre cominciava I'attacco sull' ala sini-

.stra della colonna che 1'aveva girata.
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Garibaldi col figlio ,
feriti eptrambi ,

era atlorniato dai suoi
,

i quali
stimando inutile ogni altra resistenza spiegarono bandiera bianca. II

capitano di Stalo Maggiore, addetlo al comando della colonna, fu spedito
ad intimare a Garibaldi la resa a norae del re. Garibaldi rispose che raai

si sarebbe arreso, e perdula la calma
,
die di mano al revolver che per

avyentura i suoi compagni trattennero ! . . . Voile pero che il parlamen-
tario fosse disarmato e fatto

prigionierp. La slessa sorte tocco al mag-
giore Giolitti, comandanle il 6

9

battaglione bersaglieri, il quale si recaya
da Garibaldi perche irivilato dai suoi. Prima che il colonnello

Pallayicini
in persona si recasse a parlamentare, Garibaldi, per consiglio del signor
Nullo e del sig. Corte, convinto della sconvenienza di un procedure con-
trario a tutti gli usi di guerra , aveva fatto gia reslituire la sciabola ai

due ufficiali pretesi prigionieri. Pallavicini , richiesto dai piu intimi di

Garibaldi quali fossero le condizioni cheavrebbe detlate, rispose: avere
esso una sola istruzione

, quella di attaccare
,

battere Garibaldi e farlo

Erigioniero.

Alia preghiera di nascondere lo scpntro ayvenuto , per ce-

tre all'Europa lo scandalo di una lotta civile , rispose die non era nelle

sue facolta e che mal celato si sarebbe tenuto up fatto, del quale esiste-

vano tanli testiinoni. Dopo di che si condusse dinanzi a Garibaldi. Que-
sti, calraato il risenliniento, annui tacitamente alle condizioni propostegli,
e domando soltanlo di

potersi
imbarcare sopra un legno inglese per

espatriare. Pallayicini gh promise d'
interpellare

il governo. Dimancfato

poi cosa si sarebbe fatto dei prigionieri , rispose di non essere deposita-
rio delle intenzioni del Ministero ,

ma che egli era di opinione che forse

sarebbero stati in breve lasciati liberi.

La notte del 29 fu passata alia casina delta la Marchesina. L' indo-

niani i prigionieri furono scortati a Scilla, ove Pallavicini, che ve li ave-

Ta preceduti, comunico a Garibaldi essere volonta del Governo che tanto

egli come tutti i suoi
,

fossero imbarcati per la Spezia per essere
iyi

cu-

stoditi. Fu quivi che Garibaldi rimproyero
al colonnello

Pallayicini
di

Don aver mantenute le due promesse faltegli , quella cioe di farlo im-

harcare sul legno inglese, e 1'altra di lasciar liberi in breve i prigionieri;

senza rammcntarsi che per la prima non gli si avcva promesso che una

interpellanza al Ministero ,
sun altra non si era esternata che una sem-

plice sua opinione
individuale. In tutlo il tragitto Garibaldi mantenne

sempre il silenzio. Lo roppe soltanto a Scilla volgendo al popolo queste

parole: Non riconoscete piu il voslro generate? La popolazione non si

commosse. Interrogati molti individui perche avessero seguito Gari-

Laldi dopo il proclama del re
, risposero quasi tutti che ne ignoravano

1'esistenza.

4. Sconfitto con pochi bersaglieri e poche fucilate 1'eroe leggendario,
il Governo capi che non per questo era tinita la leggenda : giacche il par-

lito mazziniano di cui Garibaldi e il generale, sta fremente questa volta

con tutta yerita per tutta Italia, con dimostrazioni, con pugnalate, con

tutto il solito arsenale delle
rivoluzipni

che si preparano. Mantenne per-

cio lo stato d'assedio nel reg;no
di Napoli, e seguito a carcerare allegra-

mente centinaia di camorristi ed altri personaggi insigni della rivqluzio-
ne italiana. Tra i quali sono ancora chiusi in carcere i due deputati Mor-

dini e Fabrizi mazziniani conosciuti, corsi da Torino a Napoli per mera

voglia di istruzione, dicono essi : i quali pcrcio ora strepitano su tutti i

giornali con lettere al presidente della camera Tecchio, e con proteste
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solenni, dove gridano alia violazione della costituzione, essi si saldi so-

stegni di ogni costituzione, siccome e noto. Ma Urbano Rattazzi, che ora

e chiamato Urban tedesco dai garibaldini, fa 1'orecchio di mercante, e

governa con mano di ferro, fmche non le sia
spezzata,

com' e prpbabile
che sara tra non molto. Giacche cjual forza puo avere per 1' ordine un

Rattazzi, figlio e padre del disordine presente?
II Garibaldi e ora alia Spezia nel forte del Varignano ferito gravemente

al piede, che minaccia non voler guarire cosi presto. 1
supi parte sono in

varie fortezze
, parte vagano qua e cola a bande inseguiti dalle truppe.

Non si sa ancora se il Governo fara il processo o dara T amnistia. L' un

partitp
e peggipre dell' altro pel Governo

; giacche il processo condurra
seco

riyelazioni
curiose

,
e 1' amnistia farebbe nascere

supposizioni peg-
giori di ogni rilevazione. II Governo e dunque impacciatissimo, e il bello

si e che tutti ridono del suo impaccio, meno qtielli che sono pagati, come
le pretiche, per spargere lagrime ufficiali.

o. La giustizia di Dio, che nel Cavpur colpi di morte inaspettata il

capo, e nel Garibaldi uno dei bracci piu poderosi del pazzissimo e debo-

lissimo regno d' Italia, ne colpi ora nel Caputo la pbvera cpscienza.
It

Caputo fu il solo tra i Vescovi del mondo che il Santo Padre Pio IX aves-

se dovuto piangere, come degenere dalla sublime unanimita dell' Episco-

pato caltplico. Mori il giorno sei Settembre in Napoli dopo soli 20 giorni
di malattia per un favo maligno al collo.

II sei scttembre circa le died del mattino yenne intimato al Parroco di

S. Anna di Palazzo che recasse il Viatico a Monsignore. L'pttimo Parroco,
intendendo bene il tranello, si reco a casa dell' infermo, chiedendo di par-
lare con lui per assicurarsi dellc sue debite disposizioni. Gli fu negalo,

dicendoglisi che Monsignore si era gia confessato e non occorreva altro, se

non l'amministrazione del Viatico e dell'estrema unzione. II Parroco ri-

piglio cbe oltre alia cpnfessione, era necessario che Monsignore facesse

una pubblica ritrattazione de' suoi errori; e pero se gli mostrasse cotesta

ritrattazione. A questo risposero che Monsignore non ayca nulla da ri-

trattare, che avea operato con pura intenzione, e ad ogni caso dovea ve-
dersela egli con Dio, senza che altri ci cntrasse a giudicare. Ma il Par-
roco replico loro, che se egli non doye^a entrare a giudicare, non poteya
neppure entrare ad amministrargli i Sacranienti, giacche per tal atlo-bi-

sognava il previo giudizio che la persona li meritasse. A cio uscirono in

minacce, dicendo chequando il Governo fosse venuto in contezza d'aver

lui negato i Sacranienti ad un Yescoyo si benemerito della patria, avreb-

be saputo severamente
punirlo.

Ma il Parroco fe sentir loro che il Gover-
no non avea alcuna pertincnza in cio cbe riguarda l'amministrazione dei

Sacranienti
;
e che egli temea unicamente 1'offesa di Dio, e non 1'ingiusta

ira dell' uomo.Quindi rimprovero loro che per mondani rispetti e vile in-

teresse mettcssero a ripentaglio 1'eterna salute di un Prelato, ed insistette

novellamente, ma indarno, perche lo lasciassero penetrare a Monsignore.
Intanto comparve un iiotaio, chiamato per istcndcre un pubblico atto del

rifiutp.
Ma quest! appena udito, ripiglio: io son venuto perche credevo

che si trattasse del testamento : ora sento che e tutt' altro, e che si tratta

di cose religiose. Quanto a queste io non entro per nulla; e qui il Parro-

co, a lui spetta di
^itidicarne.

E preso il cappello si ritiro. Allora conge-
darono il Parroco, il quale ando tosto a ragguagliare Monsignor Yicaria

dell'accaduto. Questi si reco subito di persona dal P. Radente, priore
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de' Dpmenicani, pregandolo che yolesse egli tentare la prova. Ma anche

questi, accorso alia casa del moribondo, ne venne scacciato da guei sa-

telliti. Inline il Vicario vi mando il P.
Bor^hi,

rettore della Chiesa del

Gesu, che lo trovo trapassato da circa mezz ora. Si seppe poi che i
per-

fidi assistenti del misero Monsignore gli avevano fatto recare il Viatico,
da una vicina Chiesa interdetla, per le mani d' un prete garibaldino.

6. Una flotta francese di cinque vascelli, comandata dall' ammiraglio

Rigault di Genouillv, giunse nella mattina del 29 Agosto nel golfo di Na-

poli. Quest'arrivo die molto a pensare e a dire : ma molto piii a godere
al Governo di Torino di avere quesla volta fatto presto e da se a disi'arsi

della ciurma garibaldesca.

II.

COSE STRANIERE.

IMPERO DI RUSSIA. 1. II Granduca Gostanliuo vieue ferito in Varsavia da un

cplpo
di pistola 2.. Dopnm attentato contro il March. Wielopolski.

L' assassino del Granduca e appeso alle forche
; gli si fanno funeral!

come a martire. Gongiura scoperta 3. Proclama del Gran Duca i.

Disjpaccio del ministro Gortchakoff pel riconoscimento del regno d'ltalia

5. Notizie intorno a Mous. Sokolski.

1. II 3 Luglio alle ore 9 e mezzo di sera 1'Altezza Imperiale del Gran-
duca Cpstantino usciya clal teatro di Varsavia, dove si era recato appena
fatto 1' ingresso solenne in Polonia, come incaricato dall' Imperatore Ales-

sandro di ricondurvi la tranquillita e 1'ordine; quando un assassino gli

lancio un colpo di pistola che lo feri nella clavicola sinistra. Arrestato il

feritore si trovo che si chiamava Yaroszinski di 22 anni,ed era da quattro
anni in Varsavia in qualita di lavorantc

sartp.
II Granduca colpito piii

nell' interno del cuore che non nell' esterno, indirizzo il cinque al Consi-

gliodiStato una breve allocuzione, nella quale disse che
]'
attentato con-

tro lui diretto non 1'avrebbe impedito dall'altendere fille riforme del pae-
se : ma che era necessario che il Governo trovasse nel popolo 1'appoggio
e il conforto onde abbisognava.

2. Ma in yece di conforto si ebbero altri sintomi assai grayi
di oppo-

sizione settaria, implacabile e del tutto
prribile.

Giacche e il marchese

Wielopolscki fu segno anch'egli a doppio attentato : e 1' assassino del

Granduca, poiche fu, come si meritava, appiccato alle forche, fu proposto
come un martire alia comune venerazione

;
e ora dicesi che si sia

finitp

collo
scpprire

una vasta congiura, tutta di sangue e di tradimento, in cui

parecchi settarii sono convenuti di succedersi 1'uno all'altro fino a morte

consummata del Granduca e di quanti altri lo secondano nel governo
della Polonia come provincia russa.

3. Di che il Granduca Costantino indirizzo a suoi governati il seguen-
te Proclama:

Polacchi! Quando Sua Maesta 1' Imperatore e Re, mio augusto fra-

tello
,
mi nomino a Suo Luogotenente nel Regno di Polonia

, Egli era

mosso dal desiderio di dare ai supi sudditi Polacchi una prova incontra-

stabile delle sue benevole intenzioni per lorp.
Nell' accettare 1' incarico

che il mio augusto Sovrano degnava affidarmi
,

io non mi sono nascosto

la difficolta dello stesso
; pure non mi

yi
sono ritiutato, riponendo la mia

speranza in Dio ,
nella purezza delle mie intenzioni

,
e nell' assistenza di
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tutti i Polacchi, che aniano yeramente la loroPatria, e desiderano la sua
vera felicita. Con tali intenzioni ho risposto all'appeJlp

del mio Sovrano;
quale pegno del miei scntimenti vi ho

qui
recall gli oggetti piu cari al

mio cuore, mia moglie e i miei tigli, il giorno dopo ch'ebbe luogo 1'at-

tentato contro il rappresentante dell'Imperatore.
Forte della mia coscienza, e del desidcrio di consacrarc tutti i mezzi,

che stanno in mio potere, alia vostra felicita, io venni Ira voi
,
senz'altra

protczione che
quella

dell' illimitata tiducia ch' io in voi riponeva. Prima
ancora pero ch' 10 calcassi il suolo dclla Polonia

,
era gia armato il brac-

cio dell' assassino
,
che dovcva ben presto cplpirmi.

La mprte stava in

agguato eontro di me tVa
colorp stessi, che mi venivano ad incontrare, e

mi inscgui nci primi passi che io feci agli altari del Signore. Io son de-

bitore della mia salvezza soltanto alia divina Provvidenza. Dopo quell'e-

poca due nuovi attentati furono commessi contro 1'uomo, che la tiducia

deirimperatpre mi avea dato in mezzo a Voi, quale cooperatore alia mia

grandc missionc. II braccio dclla giustizia castigo i
colpeyoli.

II governo
di S. M. sapra reprimcre tutte le mene criminose

,
e coprire colla prote-

zionc dclla legge i pacifici cittadini.

Polacchi 1 Softriretc Yoi che un partito scellerato ,
ed un piccolo nu-

mero
,
ma temerario

,
e che ricorre ai mezzi piu abbominevoli , possa

collocare una barriera fra il trono e la nazione , e impedire Io sviluppo
delle magnanime intenzioni di Sua Maesla? SofTrirete Yoi che una mo-
struosa congiura, sotto pretesto di liberta e di

patriottismo, terrorizzi la

nazione con iucessanti minacce? Siate degni dei vostri gloriosi antenati :

rammentatcvi che ncssuna pagina della yostra storia fu macchiata iinora

da fatti tanto al)bomine^7

oli. Possa il mondo intero ottenere dal vostrq
contegno il cpnvincimento che voi respingete ogni solidarieta con questi

delitti, che disonorano la nazione.

Le grandi riforme che 1' Imneratore e Re decreto per soddisfare i

veri bisogni ,
e che trpvansi gia in via di esecuzione , come sarebbe la

fprmazionc del Consiglio di Stato
,

1' organamento della pubblica istru-

zione e dei culti
,

le affittanze creditabili dei contadini, I'emancipazione

degli israeliti, 1'istituzione dei consigli municipalie distrettuali, la riforma

deiramministrazione
;
tutte queste riforme sono per voi altrettante prove

chiarissime clelle cure del nostro augusto sovrano. Non permettete dun-

quo che un partito colpevole impedisca la lorp completa esecuzione e il

loro ulteriore sviluppo ; partito che sagrifica il bene del paese ai suot

principii sovversivi, e non sa che demolire, ma nulla sa
edijicare.

Polacchi! Riponete in me la stessa fiducia ch' io in voi riposi. Riu-

nitevi a me negli stessi scntimenti, fate si ehe
possiamo lavorare uniti

pel benessere della Polonia
,
ed allora ne risultera una nuova era di feli-

cita e di benessere per questa Patria a voi tanto cara.

4. Non
sappiamo pero quanto i liberali polacchi ppssano essere dispo-

sti in generate a sottoporsi di buon grado a padroni di cui farebbero di

meno volentieri
, quando vedono che i padroni russi si affrettano ad ap-

provare i liberali italiani. I liberali polacchi avranno certamente letta

con piacere la Circolare diplomatica che sopra la ricognizione del Regno
d'ltalia scrisse teste il Gortchakoff : la quale percio porta il pregio di qui

riportare.

Pietroburgo, 6/18 agosto
1862. Signore. II dispaccio al nostro inca-

jicato d'affari a Torino, in data 20 settembre 1860
,
ha fatto conoscere il
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giudizio che S. M. 1'imperatore si e fatto sugli avvenimenti compiuti in

Italia e i motivi che avevano indotto il
npstro augusto signore a richia-

mare la sua legazione da Torino. Distanti come siamo dall'Italia, nessuno
dei nostri interessi diretti si trovava implicate in questi avvenimenti.
Noi non li dpvevamp riguardare che sotto il doppio punto di vista dei

sentimenti di simpatia che nutriamo per questo paese e degl' interessi

generali dell'ordine e della pace in Europa. Si e da questo punto di vista

che il nostro augusto signore si e posto, due anni or sono, per apprezzare
gli affari della penisola. Si e ancora dal medesimo

punto
di vista che S.

M. si e collocata attualmente, per rendersi conto d uno stato di cose, che
lo sviluppo dei fatti ha profondamente modified to. Presentemente non
sono piu quistioni di diritto che si discutono, si e il principio monarchico

el'ordme
spciale

che sono alle prese coll'anarchia rivoluzionaria. La
corte di Torino

, minacciata d' essere trascinata a sua volta dal partito

estremo, si e vista nella necessita di difendersi. Essa lo ha fatto con fer-

mezza, e, benche in questa via, essa sia stata astretta di mettersi in op-

posizione di
aspirazipni passionate, chespingono 1' Italia verso il coniple-

tamento della sua unita, essa ha
trovatq,

da parte dei rappresentanti del

paese, un deciso concorso, che attesta il generale predominio delle idee

d'ordine sui
trasporti rivoluzionarii.

Queste considerazioni hanno iissata rattenzione dei governi. II ga-
Linetto imperiale poteva molto meno rimanere indifferente all' agitazione
che ha il suo focolare in Italia, e che minaccia di

straripare
sul rimanente

dell'Europa. Noi avevamo bisogno d' essere rassicurati su due punti es-

senziali : primo che la corte di Torino avrebhe la ferma intenzione di

reprimere qualunque tentative dei partili estremi che potesse turbare la

pace generale ;
secondo che essa possedeva la

fprza
necessaria. Sotto

questo doppio rapporto ,
il governo del Re Vittorio Emanuele ha fornito

alle grandi potenze dell' Europa assicurazioni positive. Egli ha dichiara-

tp in quanto concerne le difficolta internazionali sollevate dallo stato po-
litico dell' Italia, che : a Appartiene alle rjotenze che hanno create questo

stato di cose di provvedere alia paciiica soluzione di questa grande

questione. Egli ha aggiunto: Che in previsione del caso, che im-

prudenti intraprese venissero a tprmarsi
al di fuori deH'azioneregolare

dei
ppteri costituiti , egli si sentiva abbastanza forte per impedire, che

le quistioni non fossero pregiudicate da tentativi di lal natura da tur-

bare lo stato attuale delle relazioni esistenti
,

e che non mancherebbe

punto al suo dovere.

Questi impegni, che la corte di Torino ha preso al cospetto dell'Eu-

ropa, sono tanto
piu soddisfacenti, ch'essi hanno per guarentigia, da una

parte 1'interesse aella propria conservazione, e dall'altra il concorso della

maggioranza dei rappresentanti del paese. Essi sono stati del resto

confermati dalle prove materiali
,
che il gabinetto atluale ha dato di re-

cente di quanto vuole e puo , per la conservazione dell' ordine e della

pace generale. In questo stato di cose noi abbiamo giudicato essere no-

stro interesse il mantenere e fortificare la corte di Torino nel terreno del-

l'ordine sociale, ove tutti i governi sono solidali, e che per rimanere cpn-

seguenticon i principii che gujdano la politica di S. M., non conveniva

lifiutare il nostro appoggio morale ne al gabinetto che aveva pubblica-

mente proclamato questo programma ,
ne alia maggioranza ifluminata

d'un paese, verso il quale non abbiamo che dei sentimenti di benevolenza
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e di mutua simpatia. II nosiro augusto signore ha conseguentemente
deciso lo ristabilimento delle sue relazioni diplomatiche con S. M. il Re
Yittorio Emauuele come Re d'ltalia.

Avendo il Re d'ltalia scelto il generale conte di Sonnaz per recarsi

presso della corte imperiale, onde notificarc questo titolo a S. M. ,
V im-

peratore ha dal canto suo nominate 1'aiutante di campo generale Stackel-

berg a suo rappresentante a Torino. Nel faryi conoscere questa determi-

nazione del nostro augusto signore ,
io debbo ripeteryi che S. M. non

intende ne di sollevare ne di sciogliere questions alcuna di diritto. Es-

sendo i nostri rapporti ufficiali col governo italiano in cotal guisa rista-

biliti regolarmente, yoi siete autorizzato a conformaryiyi, mantenendo col

rappresentante di Sua Maesta il Re d' Italia
,

se havvene nel luogo di

yostra residenza
,
le medesime relazioni che yoi doyete mantenere con i

rappresentanti delle altre potenze amiche della Russia. Riceyete ecc.

GORTSCHAKOFF.
o. Sopra molti giornali fu teste pubblicala una corrispondenza di Pie-

troburgo sopra la sorte del celehre Yescoyo bulgaro Sokolsky, la quale
dice cosi :

Pietroburgo ,
16 agosto. Ho da comunicaryi oggi una graye e trista

notizia religiosa : il Vescoyo bulgaro Giuseppe Sokolsky non apostato, ed

e perfettamente in yita. Infatti
,

s' ei ibsse morto
,

i nostri ortodossi gli

ayrebbero fatto poraposi funcrali
,
e se non fosse rimasto fedele alia reli-

gione cattolica
,

1' ayrebbero posto sotto gli occhi d' ognuno ;
laddoye

nessuno se ne accorse
,
eccetto una persona degna di fede

,
che per un

caso provyidenziale mi forniscc i particolari seguenti ,
della cui autenti-

cita credo potermi rendere malleyadore. Sokolsky era un buonissimo uo-

mo
,
che pero non univa alia scmplicita della colomba la prudenza del

serpente; fu attirato
,
non si sa sotto qua! pretesto ,

all' ambascieria rus-

sa di Costantinopoli ,
e siccome dinanzi a questa ambascieria sta conti-

nuamente il piroscafo che fa il servizio di Odessa
,
yi fu fatto montare

per sotterfugio o per altro, e posto che il Prelato yi ebbe il piede, il bat-

tello prese il largo a tutta camera. Quando si seppe questo rapimento, il

gpycrno turco espresse 1' intenzionc di domandarne schiarimenti peryia
diplomalica; ma cio spavento gli emissarii del santissimo Sinodo, i qua-
li fecero allora abilmente spargere la yoce che il Vescoyo bulgaro, stan-

co del suo precedente yiaggio a Roma, era morto sbarcando ad Odessa^
ed aggiungevano potersene produrre 1' atto mortuario. Nullameno non si

produsse mai
,

torse perche bisognaya del yisto
del conte Alessandra

Stroganof, capo dell' amministrazione c spirito, se non giudizioso, al-

meno leale.

La Sublime Porta
,
che ha omai troppi imbrogli colla Russia, e i cui

agenti sono naturalmente parassiti , protilto di questi ruinori per non in-

traprendere cosa alcuna
;
ma io so da un console d' una Potenza prote-

stante, che risiede da molto tempo ad Odessa, che il disgraziato Vescova
yi fu gettato in un monastero greco ,

da cui non tardo ad essere trasferi-

to nottetempo in un altro nionastero presso Kief
,
dove ancor si troyava

alcune settimane fa. Vorrei daryi maggiori particolari su questo ratio cu-

rioso , ma non potrei farlo senza gravemente compromettere la persona
che me li ha scoperti. Non yi ha che un mezzo di liberare il povero So-

kolsky ,
ed e di pubblicare all' estero il suo odioso incarceramento.
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