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L'UNITA ITALIANA NEL 1862.

N ell' abbandonare 1'anno 1862 non pochi de'noslri lettori si saran-

no senlili mossi a cercare quale in esso sia stato il progresso e quali

le viccnde dclla rivoluzione italiana
;

e cio a fine d' inlcndere a quai

allo slianio del lultuoso dramma, die in quesle nostre, un di felici,

contrade si sta rappresenlando da mezzo lustro. Non sara dunque

vano ne discaro inaugurarc da una tale riccrca il nuovo anno.

Dividendo in due precise meta i dodici mesi, ullimaraenle trascor-

si, di leggieri si scorge tra la prima e la seconda una opposizione co-

si spiccata, die non potrebbe avcrsi un'immagine piu viva di due al

lutto contrarii movimenli. Nella prima, ogni cosa sembra sorridere ai

rivoluzionarii italiani
,

e promeltere loro un sicuro e prossimo Irion-

fo. Sul bel principio dell' anno la Camera dei Depulati in Torino al-

tamente afferma il suo dirilto a compiere Tunila ilaliana col possesso

di Roma
,
e solennemenle ribadisce il voto del 27 Marzo dell' anno

precedenle, col quale si designava Teterna cilia per capitate del nuovo

Regno. Poco appresso il Ricasoli, capo allora del Minislero, gioiosa-

mente annunzia in pieno Parlamenlo die i destini d' Italia si vanno

largamente maturando; e alia curiosila di chi voleva saperne il co-

me, risponde die la delicatczza dell' argomento non gli permelle

di spicgarsi piu oltre, accennando cosi ad un mislero di sicuro riu-

scimento, die sarebbe stato impruderiza svclare. Nel medesimo tem-

po si decretava 1' armamenlo nazionale e si votavano nuove imposte

a tal fine. In tutte poi le citla italiane
, specialmente di Lombardia ,

si organizzavano manifestazioni popolari conlro il Papalo, per ringa-
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gliardire sempre piu 1'impeto interno, ed ingannare 1'opinione all' e-

sterno col fantasma della volonta nazionale. Le quali manifestazioni

in alcuni luoghi riuscirono si vituperosamente violente, che a Mila-

no, esempigrazia, non fu permesso a veruno, pena il pugnale, uscir

di casa, senza portare scrilto sul cappello: Abbasso il Papa Re,

Vogliamo Roma. Sembrava proprio di vedere un preludio di qucllo

che avverra ai tempi dell' Anticristo
, quando, come scrive S. Gio-

vanni nella sua Apocalisse ,
non sara conceduto a nessuno di poter

vendere o comprare, senza portare segnato sulla destra o sulla fron-

te un segno di adesione alia gran beslia. La gran bestia nel caso

noslro era la rivoluzione italiana.

Ne piccolo fomento alle pretension! e alle speranze di Torino ve-

niva da cio die accadeva in Francia e in Roma stessa. Nel Senato

francese un Principe imperiale assaltava direltamenle il Papato, as-

sicurando la vicina cadula del suo poter lemporale ;
e alle sue parole

facevano eco non poche lingue o bestemmiatrici per empieta, o piag-

giatrici per oro ed ambiti favor!. D'altra parle il Minislero, dopo

avere studiosamente ammannito e pubblicato documenti ostili al Pon-

tefice ,
difendeva fiaccamente Y occupazione di Roma contro la tee-

menza degli oppugnatori ;
e ne' suoi discorsi non piu alludeva alia

tutsla della Sovranita lemporale del Papa, ma solo a quella della sua

persona, e vagamente accennava a guarentigie per la liberta del suo

potere spiriluale. Che piu? Quegli stessi che nel Senato o nel Corpo

legislative avevano si calorosamente 1'anno innanzi sostenuta la causa

del Papa, sembravano svigoriti; sicche freddissimo fu il voto che

usci dall' urna di quei due potenti consessi.

In Roma poi un diplomatico abilissimo ,
e di cui i nemici del Pa-

pato si chiamavano assai contenti
, procacciava con incessante sol-

lecitudine di espugnare la fermezza del Pontefice. Ognuno ricor-

da la triste impressione, prodotta in tutti i buoni
,

dal celebre cli-

spaccio del Thouvenel
,

in cui quel primo Ministro di Francia di-

chiarando a nome del Governo imperiale che lo statu quo non poteva

piu a lungo conservarsi
,
insisteva perche la Santa Sede si riconci-

liasse linalmente col preteso Regno d' Italia. E perciocche il Car-

dinale Ajitonelli rispose risolutamente
,
niuna composizione essere

possibile tra la Santa Sede e i suoi spogliatori ,
salvo quella della
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reslituzione in inteyrum del mal tolto; un grido, non sappiamo se piu

irrivcrcnle o scempiato, si levo d'ogni parlc ad accusare il Pontefiee

di resistenza improvvida e di oslinazionc mal calcolala. Tutto in

somma spirava con prospero vento in favore della rivoluzione.

Una sola cosa inlorbidava i suoi sogni dorati, ed era 1'invilo fallo

ai Vescovi dal Papa di assistere alia solenne Canonizzazionc de' Mar-

tiri giapponesi. Presentivano i nemici di Dio chc quell' augusta as-

semblea di tanti Prelati non potea restare indifferente alia vista del-

le anguslie del Capo della Chiesa; e qualunque atlo intorno a cio fos-

se da loro emanato , avrebbe avuto un immense effello nel naondo

caltolico. Quindi si diedero atlorno movendo ogni pielra per impe-

dire o al cerlo menomare, il piu che potessero, quella formidata riu-

nione. II Ricasoli bandi subito che essa sarebbe slata funesta ai de-

stini della patria; e poiche giudicava che il pericolo maggiore fosse

da parte dc' Vescovi francesi, interpose poderosi e caldi ufficii presso

Napoleone III
,

acciocche ne slornasse la venuta. Frulto di tali ma-

neggi si fu una dichiarazione uificiale comparsa nel Monileur
, nella

quale si diceva che, quell' invito non essendo obbligatorio, i Vescovi

non dovessero abbandonare le loro diocesi, ne domandare licenza di

allontanarsi dall' Impero, se non nel caso, in cui gravi inleressi dio-

cesani li chiamassero a Roma. Confortato da un tanto successo, il

Governo piemontese credette di poler andare piu oltre per rispelto

ai Vescovi italiani , inlerdicendo loro del tulto queir andata , poco

curandosi che con cio dava una novella prova del come inlendesse la

sua celebre formola : Libera Chiesa in libero Stato.

Frattanto cadeva il Ricasoli e a lui sottentrava il Raliazzi nel reg-

gimento della cosa pubblica. Una lal mulazione non solo non recava

alcun danno alia rivoluzione
,
ma ne crcsceva anzi le forze

,
raffer-

mando vie meglio 1'unione, cominciatasi fare, tra il partito piemonli-

sta e il mazziniano. Al che aggiunse nuovo rincalzo la circolare del

20 Marzo, inviala dal uuovo Capo del Gabinello ai diplomalici presso

le Corti straniere, nella quale dopo essersi ricordato che il Re ebbe dal

Parlamento e dalla nazione il mandate di compiere la formazione del

Paesc, trasferendo la Sede del Governo nella Citta eterna, a cui sola spet-

lava il titolo di capilale d' Italia
;
facevasi intendere che esso Re era

vicino a raggiungere questo scopo d'accordo col suo grande Alleato,
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Cosl procedevano liclamcnle Ic cose, per nulla dire delle impuden-

ti diatribe del Palmerslon nel Parlamenlo inglese, conlro la Sovra-

nita tcmporale della Santa Scde, ed in favore del latrocinio rivolu-

zionario nella Penisola ilaliana.

Senonche a mezzo 1'anno 62 i disegni dell'empieta- cominciarono a

vacillarc. I Vcscovi da tutle Ic parli del mondo s'avviano a Roma,

senza teracrc le minacce o le proibizioni governative. I Prelali ingle-

si dichiarano die essi ci verranno in maggior mimcro, diquello che

allrimenli avrebbero fallo, per mostrare che sollo un Govcrno pro-

ieslantc la Chiesa godcva maggior liberla, die non nella cattolica

Francia. Cio commuove grandemente il Govcrno francese; il quale

pero risolve di non piu impedire il viaggio a Roma dei Vescovi
,

che gia d'altra parte a chiare note mostravano di non impensierirsi

gran fallo di qualsiasi opposizione. I Vescovi ilaliani, esiliati dal

Govcrno promulgatore di libera Chiesa in libero Stato
, profillano

della libcrta, concessa loro dall'csilio, c gli allri
,
che lullavia re-

sta\ano nelle loroDiocesi, rendonovano 1'ostacolo poslo, coldichia-

rare unanimamente die quanlunque lonlani col corpo, cssi intendo-

no d' essere presenii collo spirilo a quella grande assemblea
,
ade-

rendo gia pienamcnle a lullo cio die quivi sarcbbesi dcfmito. I Ve-

scovi dunque d'ogni lingua e d'ogni nazione si raccolgono inlorno

al Ponteficc
, accompagnali da parle non piccola dei loro Cleri. Ma-

gniiici sono gli applausi ,
die essi riccvono dal popolo romano

;
il

quale nelle solemn ovazioni
,
con cui vuol dimostrarc al mondo in-

tero quali siano i suoi senlimenti
,

al grido di Viva il Ponlefice

Re
, accoppia quello di Viva /' Episcopate catlolico. In tanto enlu-

siasmo di pubbliche cd universali manifcstazioni, ondc Roma espri-

me la sua gioia di avere per Sovrano il Vicario di Crislo, i Vescovi

ravvisano coll' esperienza de' proprii sensi Tinvereconda menzogna
de' giornali e de' diplomatici dcvoli alia rivoluzione. Conferite quin-

di fra loro le conlezze che porlavano dei proprii paesi, si deliberano

di non separarsi, senza venire di comune consenso a una dichiara-

zione solenne del senlir della Chiesa, intorno alia quislione tan to agi-

tata del poler lemporale del Papa. Questa dichiarazione fu falta nel

famoso Indirizzo, die i Vescovi convcnuti in Roma presentarono, il
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9 Giugno, al Ponteficc, e chc sara monumcnto non periluro prcsso

lulli i secoli avvenirc.

Due erano i punli assalili dalla rabbia rivoluzionaria e dalla seal-

trezza d' un' infinta politica : La necessila del poter temporale pel

libcro cscrcizio del ministero apostolico ,
e la fermezza del Ponteflce

ncl non volcr cederc partc veruna de' suoi sacri ed inviolabili dirit-

li. La prima s'impugnava come dissenziente dai progress! del se-

colo
,

la seconda come irragionevole oslinalezza ,
dannosa agl' inte-

ressi della Chiesa e al riposo delle coscicnze. Or amendue quest!

punli venncro solennemenle prcconizzali dall'Assemblea de' VescovL

Essi proclamarono essere impossibile nei tempi present! la liberla.

della Chiesa
,

senza la Sovranita temporale del suo Capo supremo.

La stessa loro venuta da tanti Regni divers!, c spesso non amid tra

loro, non sarebbesi potuta effettuare, sc non avessero trovato il Pon-

tefice in una terra neutrale, dov'egli non ubbidisse a iiessuno e tultt

obbedissero a lui. Quanto poi all' inflessibilila, colla quale il Ponte-

fice avea rifmlato qualsiasi concessione
,

essi la definirono atto d' a-

nimo invittissimo c di virtu somma. Tanto poi esser lungi che il

Papa dovesse rimeltere alcun poco di tale fermezza, che essi lo pre-

gavano anzi instanlemente a perdurare irrcmovibile nella medesima,

professandosi pronti a correre insieme con lui inconlro ad ogni Ira-

vaglio e alia morle stessa , per una causa si santa.

Un giudizio di tanta autorila, dato da un' Adunanza si numerosa

di Vescovi, raccolti da tutte le parti del mondo, e a cui poscia aderi-

rono gli altri Vescovi assenti, nonche un numero stragrande di Cleri

e di Ordini eziandio laical!, e agli occhi d'ogni persona spassionatae

sapiente, d' un peso immenso. Esso rappresenta il giudizio dell' in-

tera Chiesa di Cristo; essendo proferilo dall'inlero Corpo di co-

loro
,
che lo Spirito Santo ha stabilili per Maestri e Padri de' veri

credenli
,

e a cui soli apparticne il giudicare autorevolmente in

cio chc interessa la Chiesa ,
Che nel suo sangue Cristo fece sposa.

Questo atto dunque decide inappellabilmente la duplice quistione e

la pone al lutto fuori di ogni ulteriore conlroversia. E chi potra quin-

ci innanzi, senza separarsi da se stesso dall' ovile di Cristo, pronun-

ziare che il poter temporale non sia necessario all' indipendenza

del Pontefice
, quando la Chiesa tulla, per mezzo de' suoi organl
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legiltimi, dichiara clic esso e necessario? Chi potra conlinuarsi a

riprcnderc la costanza del Ponlefice nel manlenimcnto integro dci

suoi diritti, quando 1'intero Episcopate 1'ha creduto degna di altis-

simo encomio ? E dove anche un' insolente politica si oslinasse in

quell' accusa, caverebbe ella altro frutto dalla sua irriverenza, trannc

quello di rendersi conlennenda e ridicola? non diremo contennenda

e ridicola la prelensione di contraddire, in cio die riguarda la morali-

l& di azione c gl' inleressi della Chiesa, a coloro die sono i maestri e i

giudici della morale, e a cui gl' intercssi della Chiesa da Cristo stes-

so sono stali affidati? Tutti i Vescovi del mondo, i quali non hanno in

cio altro intercsse eke quello della Chiesa universale
,
dicono die il

Papa fa benc. Alcuni politic!, interessali per proprio conto
,
dicono

die fa male. A qualc dellc due opposte sentenze dovra prestarsi

1'assenso ? Un razionalista scervellalo potrebbe rispondere die ne

all' una ne all' altra
,
ma doversi definire la cosa

,
secondo il pro-

prio vederc. Ma un catlolico, di fatli e non di nome, il quale sa d'a-

verc vicevuto da Dio per maestra la Chiesa; die I'insegnamento in

questa Chiesa appartiene per diritto divino all' Episcopate ,
con a

capo il romano Pontefice
;
die questo insegnamento, attesa la divi-

na assistcnza
,
non puo giammai cadere in riprovevole errore

;
die

riprovevole errore sarebbe al certo il definire in matcria si grave

esser atlo di virtu somma e da lodarsi con ogni possibile encomio,

cloche altrimenti fosse ostinazione viziosa : un cattolico, ;'iciamo,

die capisce tutto questo ,
non puo rispondere come il razionalista

caparbio ,
ne pensare come il libertino audace

;
ma docile e obbe-

diente alia Chiesa
,

si atterra
,
con sicurezza di non errarc, al giu-

dizio di lei. Ma, die diciamo un caltolico ? Un uomo di senno era

da dirsi. Coriciossiache ogni persona, die abbiaun fiorcllino d'iritcl-

letto, comprcnde bcnissimo die la sapienza dell' intero Episcopate,

in cio die si atliene agl'interessi della Chiesa, deve preponderate

si al giudizio di alcuni laici, die s' intcndono di Chiesa, forsc meno

die dell' Alcorano
,
e si al giudizio die il suo debole ccrvellino po-

trebbe per avventura suggerirgli 1.

1 II sigaorEusabio Reali, die si k incaponito ad intitolarsi Canonico Late-

raneme, dilla quileCongregazione e stato gia espulso, in un libro intitolato

LACHIESA E L' ITALIA, e entrato nello stranissimo impegno di mostrare come
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Ed ecco come quell' Indirizzo del Yescovi e stato un vero Irionfo

morale, lulto a ritroso degl' intendimeriti e dclle speranzo de' rivo-

luzionarii. Essi dicevano die la quislione dovea risolversi moral-

men le. Si; essa e stata moralmente risoluta, ma con plena loro

sconfilta. Quindi non e meraviglia se quell' Indirizzo reco nel cam-

po avverso tanto sgomento, e se nell'islessa Roma un diploraatico

di dubbia fede non sapea darsene pace. Quell' Indirizzo cadeva in

capo alia Rivoluzione qual fulmine
,
e ne confondeva le menli e ne

disperdeva i conali.

II discorso naluralmente ci porla a dir qualche cosa dell' avve-

nuta mutazione di scena, e lo faremo con rapidi tocchi.

Scosso il Govcrno lorinese profondamenle da quel gran colpo, ed

inlendendone laportata, penso di opporvi un riparo. E die cosa im-

magino ? Un conlrario Indirizzo die il Parlamenlo facesse al Re Ga-

lantuomo, in nome, gia s'intende, dell' Italia. Detto, falto: 1' Indiriz-

zo fu sleso in carta e preseiilato. In esso glionorevoliRappresenlan-

ti dell' efimero Regno esortavano il Re a star fermo nel proposito

di voler Roma, al cui possesso essi avevano irrefragabilc diritto, per

1' ecccllente ragione die avevano afferruato di avcre un tal dirillo.

Ma non si dovette durar falica per compi endere la scempiezza d' un

tal rilrovalo. Al Capo augusto della Crislianila si conlrapponeva il

Re d'un Regno tuttavia problematico, all'intero Episcopate una col-

lezione di laici, alia Chiesa caltolica un' Italia fltlizia, colla quale la

vera Italia ha lanta medesimezza, quanta un uomo vivenle con un

uomo dipinlo! II preteso Indirizzo non riusci ad altro, che ad esila-

rare alquanto gli animi col ridicolo che conleneva. Laonde i Ministri

piemontesi, pensando a qualche cosa di piu serio epiu sostanzioso, si

volsero all' Imperatore de' Francesi, scongiurandolo che volesse con

nuove insistenze e nuove proposte favorire la loro causa presso il

Pontefice. Ma quel Principe , bene avvisando che dopo la solenne

quell' Indirizzo non ha nessun valore. L'artlimento di un pretonzolo, che si

aderge a maestro del Ponlefice Sommo e deH'Episcopato, non e cosa nuova ;

ma forse e al tutto nuova 1' ipocrisia e la sofistica onde lo fa il Reali Noi non

ci lasceremo sfuggire 1'occasione di mettere in maggior lume la verita chia-

mando ad esame, il piii presto che potremo, quel tessuto di errori rcsi piii

sperticati dalla baldauza onde sono aimunzlati.
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dichiarazione dell' Episcopate , ogni pratica in quel scnso tornava

impossible ;
non solo si ricuso alle islanze del Governo Subalpino,

ma gli fcce intendere in precisi termini che non pensasse a Roma.

Riuscito vano queslo tcnlalivo ,
il Ratlazzi si argomenlo che

dovessero oggimai tentarsi le vie di fatto. Di die offerloglisi buon

destro nell' audacia del Garibaldi ,
che sforzandosi di sommuovere

lutla Italia col grido: Roma o morte, apparecchiava una spedizio-

ne contro gli Slali del Papa ;
lascio correre 1' ardimentosa impresa,

conforlandola anzi di aiuli c di danaro. Senonche eio in cambio di

sciogliere, venne ad awiluppare piu gravcmcnlc la gia troppo ar-

rufiata matassa. Imperocche dall' una parle si fece manifesto che

F Italia enlrava ben poco in quella prclensione, non avendo poluloil

Garibaldi, non oslaute il suo presligio, raccoglicre intorno a se piu

di un qualtromila per lo piu ragazzi o mascalzoni
;
e dall'altra il Go-

ycrno francese ,
irritato da quesle mene, minaccio di rompere col

Piemonlc la mal contralta e peggio proseguita allcanza. II Rallazzi

dunque dovclte a malincorpo tornare sopra i proprii passi, e \ietare

al Garibaldi d'incarnarne il disegno. Al che il Garibaldi, gia proce-

duto tropp'ollre, non volendo oltcrnpcrare, fu uopo coslringcrvelo

colla forza. Quinci il conflilto d'Aspromonte ,
la necessila delio stato

d'assedio per lullo il Regno dclle due Sicilic, la repressione armata

dellc dimostrazioni mazzinianc in diverse cilia d' Italia, non senza

spargimcnlo di sangue.

Ma questi fatli ebbero il necessario effello di gillare maggior con-

fusione nel Governo rivoluzionario di Torino e scoprirnc anche piu le

pulride piaghc. Imperocche la facil villoria, ottenula sul Garibaldi, e

1' agcvolezza nel disperdere le poche manifeslazioni lenlate per lui,

palesai'ono quanto efnnera fosse la coslui potenza c quanlo poco di-

sposle le popolazioni a sccondarlo. Nondimcno la scissura seguita tra

i suoi parligiani \inli e i moderali vincitori inlrodusse un nuovo ele-

menlo di dcbolezza nel campo della rivoluzione. II fuoco falto e la

earica de' cavalli contro il popolo dimostrante, in varie cilia dell' Ita-

lia settentrionale ,
colla mortc di molti

,
yalse a chiarire vie meglio

che vogliono dire i lamcnli dei liberali, quando si adopera la forza per

dissiparc i iuraulli. Lo stato d'assedio, in che fu lenuta per tre mesi,

niente meno die la meta del Regno, mise in piu viva luce la sponta-
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Beita del plebiscite per la preziosa imione e la contenlezza che ne

provano i popoli meridionali. Ma soprattulto la vitloria stessa ripor-

tata pose in grave imbarazzo il Governo, il quale non sapeva a che

risolversi sopra il prigioniero Garibaldi. La qualificazione dalagli di

ribelle voleva che si ptmissc ;
e punire non si poleva, senza destare

un nuoYO incendio coir inasprire piu acerbaraente i suoi adepli e i

suoi fautori. Dopo mollo ondeggiare ,
fu decisa I'amnistia. Ma 1'a-

mnistia, data troppo tardi ed evidenlemenle a malgrado, non rappacio

I Garibaldini, che 1'accolsero con disprezzo ;
servi solamente a gittar

nel fango 1'autorita del Governo
, apparso impotenle ad applicare in

caso si grave il vigor delle leggi. Cio valse a ringalluzzire la paiic

offesa, che s'apparecchio a vendicarsi nella prossima e non evilabi-

le adunanza del Parlamento. A scongiurar la tempesta e mitigare gli

animi inviperili, si penso allora un nuovo espedienle, quello cioe di

circolari e dispacci, in cui con tuono altezzoso si chiedessc alia Fran-

cia lo sgombero di Roma. Ma queslo fu per la rivoluzione un errore

politico, a lei forsc piu pregiudiziale di tutli i precedent!. Imperoc-

che Napoleone III
, giuslamenle offeso di tanta ollracolanza

, voile

moslrare a fatti che egli non cedeva a minacce
, quanlunquc velate

di cortesia diplomalica. Fallo dunque rinforzare il presidio di Roma,

mise fuori una sua letlera
,

in cui manifestamente diceva che 1'eler-

iia cilia non solo dev' esser del Papa, ma dev' essere in guisa, che

cgli vi sia come padrone in casa sua. Ne pago a lanto, congedo il

Minislro, credulo favorevole alia causa piemontese , sosliluendogli

persona niente grata ai rivoluzionarii, e fece lo stesso cogli Amba-

sciadori in ambe le Corii
;
con evidente indizio di mulata polilica.

lafine, per ultimo suggello, fe scrivere la nola del Drouyn de Lhuys;

la quale ruppe perentoriamenle le speranze della rivoluzione.

Con tali auspicii apertosi il Parlamento a Torino
,
le diverse fazio-

Bi vi accorsero minacciose e fremcnti. Ne potendo il Minislero cal-

niarle col geltar loro in gola qualche offa melala di promesse ,
rico-

liosciule omai illusorie
, quellc gli si avvenlarono addosso con tullo

1'impelo d'un cieco furore. Risolute di abbatterlo ad ogni coslo, non

dubitarono, per conseguire I'intento, di mettere all'aperto vergogne,

leimte fmora occulte con tanla cura. EfTetto di questa loro impru-

4enza si fu che la rivoluzione italiana ci apparve come quella rea
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femmina, vcduta in visione da Danie, negli occhi guercia e di colo-

re scialba
,
la quale allettava cantando qual dolce sirena

,
ma come

prima fcndcndo i drappi ,
mostro ella il sozzo ventre

, risveglio il

pocla col puzzo che nusciva 1.

E per cerlo fetenli cd alte a risvegliare ogni piu sonnolento, sono

le rivdazioni e le confession! falte in quel Parlamcnto dagli Onorevoli

che lo compongono. Noi non possiamo recarle lutle, ma ne sceglie-

remo alcune delle piu capitali.

Nella tornata del 21 Novembre il deputato Massari dichiara, con-

senziente col suo silenzio la Camera
,

la tendenza del suoi Colleghi

con queste parole : Finche la nostra alma capitale non e ricupe-

rala, noi tutli siamo, dobbiamo cssere, rivoluzionarii. Ed esortan-

do il Govcrno ad imitare il Conte di Cavour
,

ci spiega il senso di

quella frase
,
che udiamo tante volte

,
di combaltere la rivoluzione :

II Conte di Cavour combatleva aucor egli la rivoluzione
; ma sa-

pete in qual modo? Anticipandola , precedendola , dando sempre di

piu di do che essa meditava di fare 2. E siccome 1' indole della ri-

Yoluzione si c di dislruggere non di edificare, il Petruccelli ci fa sen-

lire, nella lornata del 28 Novembre, che questo appunlo da buoni

rivoluzionarii stanno facendo i suoi collegia. Da otto giorni siamo

qui a gillar giu uomini
, coscicnze

,
idee e principii ,

e nulla si mise

in lor luogo 3. E uon s'accorgeva il valentuomo che in luogo delle

coscienze, delle idee, dei principii, giUali giu, non puo porsi senon

r immorality c 1' errore, i quali seguono da se la demolizione da lui

riconosciuta, e pcro non ci e uopo die altri si adoperi a fabbricarli?*

E ben alia nalura di una tale tendenza par che abbia corrisposto

il Governo
,
stando alia descrizione die gli Onorevoli stessi ce ne

danno. II deputalo De Blasiis rinfaccia al Ministero che mai non pro-

pone a discutersi 1' intero bilando
,
ma solo domanda 1'approvazio-

ne di spese alia spicciolata e spcsso dopo che siensi gia falte. Al che

il deputato Ricciardi aggiunge che spesso tali spese sono pazzamen-
le volute, e paragona il Governo a un padre di famiglia che, facendo

mancar di pane i figliuoli, pensa a dare foste da ballo 4.

1 Purgatorio c. XIX.

2 Atti ufflciali del Parlamento n. 962, pag. 3507.

3 Num. 917, pag. 3568. 4 Num. 898, pag. 3492.
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Ma poco male sarebbe lo sciupinio del denaro
;

il peggio e die il

disordine si stende a ogni altro ramo della pubblica cosa. Baslano

Ic ro\
7

ine che si sono falle
,
senza nulla edificare

(
esclama il depu-

talo D'Ondes Reggio), basta la confusione e il caos, iiicui siamo git-

tali l. E come no? Ascollisi la condizione delle province meri-

dional!
,
narrata dal deputato Massari

,
e non contraddetta, ma anzi

eonfermata da altri Depulali, venuti frescamente di cola, e pero te-

slimonii di veduta. Ncssuna sicurezza pubblica, assolutamenle nes-

suna
;
nessuna sorta di amminislrazione

; malconlento universale ;

nessuna fiducia nel Governo. . . . L' Autorila militare investita di po-

teri straordinarii
;

1' autorila civile cosli etla a dipendere dall' auto-

rila militare .... La Polizia non esisle affatlo 2. Ovveramente esi-

ste
,
ma esiste solo per imprigionare e vessare innocenti

; sicche,

come racconta il medesimo Deputato, non mancano esempii di per-

sone, tenute in carcere lungo tempo per una semplice denunzia
,

senza che mai si nolificasse loro il molivo dell' arresto. E per con-

fermare la verita di questo orribile sopruso con documenli offi-

ciali
,

il deputato De Cesare legge un Ordine del giorno del Ge-

nerale piemontese, Conle Maze de la Roche, comandante le armi nella

provincia di Capitanata. Ecconc il teslo : * Giacciono nelle carceri

in gran numero carcerati, sul cui conto non si sa affatlo qual misura

prendere per non avere assolulamente alcun dato sulla loro carcera-

zione, tranne 1'imputazione vaga di connivenza col brigantaggio. Non

di rado succede che persone cosi arreslale dimostrano con evident!

prove essere invece stale vitlime esse stesse dei briganli prima, e po-

*cia di denunzie per private vendette. . . . Meschina poi e la figura

che fa 1' autorita stessa superiore col non avere nessun dato alia

mano per provare la loro colpabilila, e talvolta coll'ignorare persino

per lunghi giorni il molivo dell' arreslo
,
fondato od infondalo che

sia 3. Saremmo curiosi di sapere die cosa avranno dello gli one-

stissimi Palmerslon e Russell
,
se per avventura quest* ordine del

giorno sia caduto sollo 1 loro occhi? Probabilmente essi avranno ri-

petulo cio che affermarono altra volla in Parlamento : Le cose d' Ita-

lia vanno bene.

1 Num. 899, p. 3495. 2 Num. 902, p. 3508 e seg. 3 Num. 906, p. 3322.
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Poste siffaltc cose, qual mcraviglia che, come affermano i Deputati

meridional!
,

la rcazione armata
, designata col nome di briganlag-

gio, in cambio di scemare
,
Yada ogni di crescendo? II brigan-

taggio ,
o Signori ,

non ha avuto mai proporzioni cosi gigantesche

come quelle che ha oggi
1

, grida il deputato Massari in nome di

tutti gli allri. Egli c vero che il Governo faceva intendere co' suci

giornali e dispacci telegrafici che i cosi delti briganti eranooggimai

vinli e annientati sopra tutti i punti dell' antico Reame. Ma ecco co-

me il citato Massari, di ritorno da quelle province, ne parla: lo

posso assicurarvi che, quando era in provincia e leggevo i telegram-

mi che si pubblicano nella gazzelta officiale intorno al brigantaggio

dellc province napolitanc ,
ve lo dico francamcnte, Signori, mi pa-

reva di sognare ; perche vedevo la realta in una contraddizione cosi

flagrante ,
cosi palpabile ,

con le asserzioni contenute in quei tele-

grammi, che veramente non mi poleva rassegnare a credere con

quale scopo si divulgassero quelle notizie 2. Lo scopo era eviden-

le
; quello d'illuderc la pubblica opinione d' Europa, falsando lo sta~

to delle cose nella Penisola.

E notate die il Ministro della guerra, per iscagionare il Goyerno

da colpeyole trascuratezza
, perche non mandasse truppa sufficiente

per combattere il brigantaggio , assicuro che esso nel regno delle

Due Sicilie vi tenea niente meno che centovenlimila soldali
, doe

novantamila in Terra ferma e trentamila nell' Isola di Sicilia 3. Ve-

dete se non dee credersi alia sponlaneita del Plebiscito e alia tene-

rezza de' Napoletani per 1'unione col Piemonte !

Tuttavia una forza militare si poderosa non impedisce che i rea-

zionarii armati scorrazzino pel Regno a loro bell' agio ,
e entrino e

si soffermino in cilia collocate in pianura ,
come accadde, non ha

guari, in Grottaglie. Iniorno al qual fat to e piacevole la semplicita
del Ratlazzi

,
il qualc si difese cosi in Parlamento. lo non ho ri-

cevuto che un semplice cenno telegrafico di quanto e avvenuto ne.

luogo indicate dal deputaio Castromediano, doe in Grottaglie. Dam
alia Camera leltura di questo dispaccio e si yedra che la colpa pro-

priamcnle non ricade sul Governo, ma sibbene su quella popolaziono

1 Num. 902, pag. 3508. 2 Ivi, pag. 3509. 3 Num. 917, pag, 3566.
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e specialmente sul Sindaco c sul Consiglio municipale, i quali erano

connivcnti coi briganli. Eccolo: Briganti entrati a Grottaglie com~

mettendo soliti danni. Pacse relrivo li ha ricevuti con luminarie. Sin>-

daco e assessor! conniventi, guardia nazionale pure. II caso e grave.

Sindaco e assessor! arrcslali. II Consiglio comunale aperlamcnte

ostilc. Indispensabile immediate scioglimento e destinare all' ammi-

nistrazione commissarioprovvisorio. Domando autorizzazione per ur-

genza l. Ma voi, Signori cari, vi dale da voi stessi la zappa su

i piedi. Se confessale die le popolazioni coi loro magistral] e guar-

die nazionali son conniventi alia rcazione, e avete bisogno di regge-

re i Comuni con Commissarii spcdili apposta, non ostanle un eser-

cilo di 120 milaiiomini, come poi vantate il conscnso di esse popo-

lazioni per la immaginaria voslra unita dell' Italia ?

Ma non la fmiremmo si presto, so volessimo concatcnare Ira faro-

con un certo ordine le manifcslazioni
,
di che abbondano le lempe-

stose tornate di quella dignitosa Assemblea. Piii sbrigativo sara re-

carne alcune altre cosi alia rinfusa. II depulato Nicotera melte al-

Faperto le sozze arti
,
con che il Rallazzi si schiuse 1' adito al seg-

gio ministeriale
,
merce i palli secretamente conchiusi col parlilo

contrario. Dice che il Regno puo considerarsi come retto da satrapi

persiani, e lesse in questo modo il panegirico del presente Governo :

Non intende altro che la forza opprimente ;
e geloso della legge

e ne vuole 1'osservanza, finche da essa dipende il suo utile. Ma se

crede necessaria una misura arbitraria, calpesta la legge o la esegue

come nei Govern! dispotici ... La liberta individual, 1' inviolabilita

del domicilio, la liberta di slampa ecc. sono per lui una chimera.

Eppure, con significantc reticenza, egli avea detto che gli sarebbe

convenuto squarciar molti veli
,
ma se n'asterrebbe, perche al di so-

pra delle soddisfazioni personal! stava 1' amor dell' Italia 2. Povera

Italia
,
che devi essere amata a tal prezzo !

II deputato Pepoli manifesta che egli ebbe parte nell' insurrezione

delle Romagne. Eppure poco tempo prima,per ischivare la meritata

prigionia, avea impegnata la sua parola, per mezzo dell'Ambascialo-

1 Num 917, pag. 3566. 2 Num. 906, pag. 3535.

Serie V, vol. V, fasc. 307. 2 20 Decembre 1862.
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re franccse, Duca di Grammont, a rispeltarc il legillirao Governo del

Papa. Vcdcle gente onorata! Aquesta confcssionc aggiunge cbe do-

po la pace di Villafranca la ribellione non si sarcbbe potuta raante-

nerc nelle province insortc, se, giusta le slipulazioni di quel tral-

talo ,
il Governo di Torino avesse di cola riliratc le proprie Iruppc

e non vi avessc spedito molla pecunia 1. Nuovo argomento della spon-

tancila dclla rivolta e della fcde
,
onde il Piemonte mantiene i path*.

II ministro Rallazzi confessa clic il Mto di Sarnico era diretto con-

(ro 1'Austria, do die allora in alti ufficiali avea negate 2. Novella

prova di veracita nclla diplomazia del nuovo Regno.

II dcpulato Pelruccclli ci apre il segrelo di quella specie di adora-

zionc ridicola del Garibaldi, sicche in alcune citta fu salutaio
,
conor-

ribilc sacrilegio , Uorao-Dio. Egli ci dice die tutto cio si riferisce al

Garibaldi prcso non come persona ma come mito
,
secondo che altra

volta si fece col Poerio. Vi ha un altro Garibaldi, un Garibaldi che

i popoli di razza slava invocano come il loro messia
; quel Garibaldi,

<li cui la Democrazia francese si e fatlo un eroe da leggenda ,
un ri-

suscilalo di Roncivalle
,
un compagno di Orlando e di Amodigi ; quel

Garibaldi, di cuiil popolo inglese si e falto un tipo di ogni grandez-

za, di ogni annegazione, di ogni generosita; quel Garibaldi ,
die la

Democrazia ha eletlo a suo capo armato
; quel Garibaldi ,

che turba

i sogni di qualche Governo di Europa ed e raspcttazione e il desi-

derio di un popolo ,
di tutti i popoli schiacciali dalla schiavitu. Eb-

benc, Signori, qucsto Garibaldi non puo essere die repubblicano ,

non puo essere che la negazione di qualunque Governo 3. pre-

ziosa confessione! La liberta, che si agogna, e la negazione d' ogni

Governo.

Dopo cio ci manifesta quali sono i senlimenli di gralitudine e di

bencvolenza degl' ilalianissimi verso la Francia e verso Napoleo-
ne III. 0ra qual e 1'eredita, cosi egli, che lascia Napoleone III?Se

il lerribile complotlo, che nelle sellimane scorse fu sventato, avesse

-avulo succcsso o polcsse ancora averne, perche i congiurati sfuggi-

1 Num. 906
, pag. 3523.

2 Tornata del 26 Novembre.

3 Num. 917, pag. 3568.
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rono, che cosa reslcrcbbe dell'impcralore Napolcone? Una Francia

isolala, odiata daU Italia, in gelosia dclla gran Breltagna, in so-

spello della Germania, una reggenza cho scomparircbbc in im im-

ineiiso scoppio di risa, cd un fanciullo chc paghcrcbbc le colpe del

padre, come il Duca di Reichslad, come il Duca di Bordeaux, co-

me il Conte di Parigi 1.

Ma la confessione piu preziosa e quella che fa intorno alia vanila

dei tiloli, sui quali finora dal Governo piemonlese si e messa innanzi

la pretensione di avere Roma. Egli (il Cavour) vi disse dunque di

andarc a Roma colla Francia, vi disse : libera Chiesa in libero Stato.

I Minislri che seguirono, soggiunsero : le coscienze cattoliche turba-

te, e I'interesse del caltolicismo, c il polere lemporale del Papa che

dove esserc rovesciato
,
ed inline il noslro dirillo su Roma. Andare

a Roma colla Francia? La Francia ci risponde : no
,
non solo non vi

anderete con me, ma io sono lei come 1'arcangelo dell' Eden, la spada

alia mano, per impedirvi di enlrare; e la Francia aveva ragione. Voi

avele delto al Papa : libera Chiesa in libero Stato ! Ed il Papa ha ri-

sposlo: io non so che farmi della vostra libera Chiesa; Chiesa e liberla

(qual voi la intendele) sono due linee parallele che si perdono neH'infi-

nilo e che non si ricongiungono mai. Voi avete parlato di coscienze

turbate dei caltolici, d'interessi del cattolicismo, ed il Papa ha rispo-

slo: giudice dei cattolici e del caltolicismo sono io, tacele\i, erelici! ed

il Papa avea ragione. Voi avete parlato del potere lenjporale del Pa-

pa, e 1'Europa caltolica vi ha risposlo : il polere lemporale e il vincolo

che unisce le nazioni della razza latina in una sola famiglia ;
noi da

tanli secoli riconosciamo questo potere, non possiamo domandare al

Papa che. abdichi : e 1'Europa catlolica avcva ragione. Voi avete

parlato dei vostri dirilli su Roma, e 1' Europa diplomalica vi ha ris-

posto : voi domandate rispello al voslro diritto di esistenza in virtu

di leggi inlernazionali, di dirilto pubblico intcrnazionale; rispeltatelO'

dunque, perciocche il Papa e.una Potenza riconosciuta da 900 anni,

e la sua capitale e Roma: e la diplomazia aveva ragione. Messa in?

una maniera cosi infelice laqueslione romana, nou poteva che abor-

1 JNum. 918, pag. 3569.
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tire, ed aborli miscrabilmenle. Noi non abbiamo alcun dirillo su Ro-

ma, o lull' al piu vi abbiamo quei diritli eventuali che la Francia ha

sul Belgio, che 1'Alemagna ha sull
:

Alsazia, che la Grecia alluale ha

sull' Albania o nella Tessaglia .... Lasciamo dunquc da banda queste

scipide burle, d' avere col Papa a conciliare i nostri intcressi. II Go-

verno italiano ha domandalo tulto cio al Papa ,
all' Europa , alia

Francia
; e, cosa strana, esso ha obliato il diritlo il piu santo, il piu

giusto, il piu irrccusabilc
,

il diritlo del popolo romano! Per il Go-

verno italiano si direbbc che il popolo romano fosse cinese.

Signori, la questione romana e dunque ridotla oggi alle sue verc

dimcnsioni ,
sul suo vero lerreno ;

essa consisle unicamenle in do-

mandare alia Fraucia che sgombri da Roma l.

Due cose si ricavano da queste parole: Tuna che 1'imico lilolo, per

cui il Piemonte ha da preteiiderc Roma, si e la volonla slessa dei Ro-

mani
; 1'allra, die per carpire tal volonla Tunica via si e di conseguire

10 sgombro dei Frances! da Roma. Quanto al primo, i Romani stanno

<lel continuo dando la risposta con le loro continue acclamazioni al

Pontefice-Re. E poi ridicolo che dipendcndo la faccenda, come qui si

dice, dalla volonta dei Romani, abbia il Parlamento volala 1'annessio-

ne di Roma, prima che quella volonla fosse interrogata ! Quanto al

secondo capo ,
inlcndiamo bcne che usciti i Frances! da Roma

, il

Coverno di Torino saprebbe colle sue Iranellerie procacciarsi un ple-

foiscilo romano colla medcsima verila e spontaneila ,
onde se lo pro-

euro nclle allre parti dello Slalo. Ma staremo a vcdcrc se la Francia

e ii mondo cattolico si lascera coglicre bonamente a queslo laccio.

II depulato Ferrari confessa anch' cgli la contraddizione, in che si

costiluisce il Piemonte, col prometlere liberla alia Chiesa, slrappan-

dole Roma
, mentre Roma c condizione indispensabiie di tal liber-

ta 2. Confessa che la formola : libera Chiesa in libero Stato non e

1 Num. 918, pag. 3570.

2 Qual dirilto avete voi di discutcre con un essere, da voi stessi rico-

nosciuto sovrumano, e di dirgli che deve abbandouarvi cilta dalui occupate
sin da' tempi di Carlomagno e di Pipino?.... Se gli date la liberta, gli date il

regno. Per la Chiesa la liberta consiste nel rimancrsi in casa propria, senza

censure, senza darvi alcun conto di se. Quando poi voletc andare in casasua,
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che un bisliccio e un puro epigramma ,
nou potendosi inlendere di

concession! da farsi al potere spirituale, in contracambio del cedulo

polerc temporale ; giacche i liberali non potrebbero mai pcrmeltere

un tanlo regresso con rinuncie di conquiste gia faile 1. Riconoscc

che giustamente 1'Imperalor de' Frances! si rise del Governo subal-

pino, quando scioccamenle prelendeva di surrogare se stesso al Gari-

baldi , dopo averlo sconfillo 2. Dimostra che il GoYcrno piemontese

si conlraddice lurpemente, quando invoca il principio del non inter-

wnlo
,
da esso tante volte violate 3. Uicorda 1' avvilimento in che

tulti i Ministeri dal 1859 in qua ban geltala T Italia colla piena

toglierle lo stato e fonclare su questa pretesa un reclame diplomatico, rivol-

gendovi prima al Pontefice, poi all' Imperator de' Frances!,, c forse all'In-

ghilterra, alia Prussia e forse anche alia Russia, allora tenete una condotta

contradditloria, non degna di noi, che le nazioni non intendono, che non

ha antecedent! nelle leggi e nella ragioue. Num. 922, pag. 3581.

1 Come! Voi, capi della rivoluzione italiana, voi che avete ricevuto il

sacro deposito delle nostre conquiste morali e del nostro risorgimento, voi

che dovete essere superior! alia civilta dei Granduchi e allalegalitu dell'Au-

stria, in presenza delle usurpazioni morali della Chiesa, voi che dovete essere

liberi come alleati del Governo francese che proclama la liberta dei culti,

degTInglesi che sono protestanti, dei Russi che sono scismatici, di tuttl i

popoli visitati dalla luce della filosofia e delle riforme colle immense loro

liberta
,
voi condannati ad essere gH alleati di tutli i nemici della Chiesa

(qucsto si che e candore) ; voi ci elite che avete cominciato c che 1' amico

vostro ha cominciato dall' indielreggiare, dal sacrificare una parte di quan-
lo forma la nostra forza? Num. 922, pag. 3581.

2 Luigi Napoleone considcro come incompetente 1' intrusione della Cor-

te di Torino nel Dominio temporale del Papa ,
e dopo di avere lodato il

Ministero per avere schiacciato Garibaldi, lo tratto da fazioso, da nuovo Ga-

ribaldi nella nota di Drouyn de Llmys, perche sostituivasi illogicamente alia

rivoluzione dalui repressa, epretendeva dirappresentarelamcdesima causa

da lui sconfitta. Ivi.

3 Ma potete voi invocare il principio del non intervento ? Qual e il pun-
to d' Italia do\e voi non F abbiate violato? Qual e lo Stato, dove a torto

o a ragione non siate intervenuti? Qual e la fase della nostra rivoluzione,

dove non siasi propugnato invece 1' opposlo principio dell' intervento ?

Qual e in fine lo scopo che vi proponete, se non quello d' iulervenire a Ro-

ma, che avete proclamata nostra capitale ? Ivi pag. 3582.
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dipendenza dalla Francia. Nota la scempiaggine di conlinuare le trat-

talive ,
le quali di natura loro involgono 1' idea di scambievoli con-

cessioni, quando 1' Italia non yuole ne puo concedere cosa alcuna al

Ponlefice. Infine conferma tutte le affermazioni precedent! de' suoi

colleghi intorno alia oppressione solto cui gemono i felicissimi popoli

del nuoYO Regno ;
e conchiude : Se noi perseveriamo nella via in

cui ci siamo impegnati, noi eutrcremo nell'era che gli antichi Italia-

ni chiamavano dei tiranni 1.

Ma basta fin qui. Da lutte queste cose si rileva che il secondo

semeslre dell' anno
,

in opposizione del primo ,
e slalo un continue

indietreggiare per la pretesa unita italiana. Sicche essa
, dopo tanlo

sangue e tanle sciagure per c-osliluirsi, e divenuta da ultimo a chia-

rirsi un vere strazio de' popoli, una torre di Babcle, un' inferma che,

con dar del continue \olla su le piume, sckcrma il suo dolore. Come

inferma, essa si e presentemente elelto a supremo curatore un me-

dico, qual e il sig. Farini, capo ora del nuovo Ministcro. Staremo a

vedere le ricelte, che egli prescrivera. La prima par che sia stata

quella di non pensare per ora a Roma; giacche nel suo discorso inau-

guralc al Parlamenlo, si e sludiosareenle guardato dal pur nominarla.

Ma cio non basta
;
siam tultavia assai lungi dalla vera medicina.

II malore qui nasce da ingombro di stomaco e da slremo di virtu di-

gesliva. La cura esige emelici
,

e poderosi emetici, ed emelici rad-

doppiati. Avvertilelo bene, signor Dollore, allrimenli peslerete 1'ac-

qua nel morlaio
;
se volete guarire la \ostra infeima

,
inducelela a

recere. Ella dee recere 1'Umbiia, le Marche, le Romagne, il Regno
di Napoli, e qualche altra cosa die \oi sapele. Allora solamente po-

tete spcrare di ricondurla a stato sano e durevole.

1 Num. 922, pag. 3584.
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II Lunedi, terzo giorno di Novembre, i nostri tre amici, allaposta

ora, erano gia insieme al luogo convenulo. Ora il signor Antonio,

tra le sue briglie di campagna, piu volte, lungo la setlimana, era

tomato col pensiero sopra quell' importuno intromettere, che 1'Avvo-

cato avea fatto, la liberta del mondo e la rivoluzione alia conlroversia

intorno al Potere tcmporale del Papa; ma, per pensarvi che vi avea

fallo altorno, non gli era riuscito di scoprire alcun vincolo di atti-

nenza tra que' due soggetti, die a lui parevano tra loro disparalissi-

me. E cosi, come prima sel vide innanzi preparato a rispondergli,

entro in materia, chiedendo, senza piu :

Merc. E tenete a mente, signor Angelo riverilo, la domanda che

io vi mossi otto giorni or sono? Ed avete meditato sulla risposta,

che avreste dovuto darmi?

Aw. Ricordo otlimamente la vostra domanda, e non ho avuto al-

cun bisogr,o di meditare per satisfarvene, veduto che vi sto medi-

tando da un gran pezzo; e se non fosse stata Tumidita della notte,

che venne ad inlerromperci, vi avrei immediatamente fatlo pago del

vostro desiderio. Ma quod differtur non aufertur; ed io sono qui

oggi prontissimo a servirvi, come potro il meglio.

1 Vedi il Volume precedente pag. 611 e segg.
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Segr. E farctc cosa gratissima anche a me
,
in quanto io, veden-

do pure con sufficiente chiarezza quel vero, sento die esso puo avere

confermazione piu ampia assai di quella, die io polrei escogitare.

Aw. Per intendere come la liberta del mondo dipenda nel tempo

prcsenle, in ultima conchiusione, dal Poterc temporal del Papa, voi

dovete osservarc, come la guerra mossa a quello e una forma specia-

le di quella guerra generate, die il mondo in tulti i tempi ha com-

baltulo contro la Chiesa callolica. La qual guerra, benche dalla par-

te di coloro, die la muovono, sia diretta a slcrparla dalla terra, e

possono inlenderlo, siccomc uomini die non ne credonol'immortali-

la; nell'efleUo nondimeno non puo riuscire ad altro, die a spogliarla

di ogni liberta di axione pubblica e, diciamo cosi, sociale. Piu di

questo non e possibile ;
ma anclie di cio solo si potrebbero chiamare

content!. Ora se a quella guerra voi non dale questa ampiezza ed uni-

versalila di scopo, nontroverele ragione sufficiente del lanto amplissi-

mo ed universalissimo arrabbattarsi del mondo, per ispodeslare il

Papa. Gli effetli non possono essere piu intensi, ne piu larglii delte

loro cagioni.

Merc. E non basta a volere distrulto quel Polere temporale, 1'osta-

colo sommo ed oggimai quasi unico, die in esso si trova, per cosli-

tuire T unita ilaliana, secondo die, fino dal suo tempo, avea osser-

vato il Segrelario fiorenlino?

Segr. Cotesto puo bastare per un piccolo pugno di fanalici unita-

rii nostrani, i quali non veggono piu in la di una spanna; ma non

basta per ispiegare le ire prepotenti c furiose dei frammassoni, dei

settarii, dei rivoluzionarii, degli erclici arrabbiati di tutli i paesi, i

quali insieme coslituiscono una falange cosi poderosa e compalla,

che a contenerla appena bastano tutte le forze vive del Caltolicismo*.

Deh! die rileva per quegli stranieri 1' esservi in Italia o il non es-

servi un piccolo Slato di piu o di mono, il quale e il piu pacifico, il

piu innocuo di quanti se ne possono mai immaginare? Che importa-

va, esempligrazia, alia Inghilterra anglicana, sicche il famoso:

Roma o morte dovesse da lei meritare al venturiere nizzardo tanti

quattrini, e tantc di quclle tcmpeslose ovazioni in Hyde Park, a

cui sventare, mcglio die non i corti bastoni dei Policemen
,
serviro-

no i pugni vigorosi degl'Irlandesi? Sicche io tengo per fermissimo
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cio die disse il signor Angelo, nella Sovramta temporale del Papa

esserc propriamcntc inveslila la liberta dclla Chiesa, e la guerra

falla a quella non avere altro ultimo inlendimenlo, che 1'abballi-

menlo di questa.

Merc. Delia Chiesa di Roma volete dire; ed in queslo senso e

forse qualche verita in quella yostra parola. Ma quanto alle allre
,
e

specialmente nelle grandi nazioni caltolichc
,
mi pare die la Chiesa

possa esscre abbaslanza assicurata nelle liberali istiluzioni che vi

sono costituite
,
e nella lanto vanlaggiata civil la dei tempi moderni.

Aw. Avesle mai, sor Toto mio, nella voslra Tenuta qualche riga-

gnolo del flume Lete
,

al quale avendo bevuto in questa setlimana
,

ne avele portata la dimenlicanza di quanto fu da noi detto il Lunedi

passalo ? Se fosse cosi
,

io farei punlo ; perche da\vcro non me la

sento a ricominciare da capo. Come ? e non vi ricordate aver noi mo-

stralo che al prescnlc, se nulla e restate di liberta e d' indipendenza

alle Chiese pariicolari, quei poco o molto die sia, si trova raccoman-

dato
, quasi ad unico soslegno, al trono ponlificale? Talmenle chele

vostre istituzioni liberali e la vostra tanlo vantaggiata civilta, lungi

dal rendere men necessario quel trono
,

lo hanno reso dicci tanti

piu indispensabile.

Segr. E die volele intendere con do ? Io veggo chiarissimo il

nessuno assegnamenlo che puo farsi in quelle prelese guarenligie ;

ma non veggo perche le condizioni della moderna socicta nc abbia-

no falto crescere il bisogno.

Aw. Voglio inlendere che quando le Chiese particolari aveano di-

rHli indipendenti ,
beni indipendenti ,

azione indipendente , forse si

sarebbe potulo pensare che
,
almcno per alcun breve tempo , esse

avrebbono potulo mantenersi con qualche sufficiente liberla
,
anche

destitute il Ponleflce di quella sua regale prerogativa. E nondimcno

quale scompiglio si originasse nel mondo dai seltant' anni della di-

mora
,
o piultosto della catlivila avignonese ,

voi non dovete ignora-

re
;
ed e indubilato che gli otto lustri di scisma venuli appresso ,

e

forse ancora la pretesa Riforma del secolo sestodecimo, posero capo

radice in quei seltant' anni
,
non diro gia di suddilanza dei Pon-

tefici
,
ma cerlo di poco dissimulata intrusione nel loro operare ,

dalla parle dei Re di Francia. Or che sarebbe a) presente qnando, la
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merce appunlo delle istituzioni liberal! e della taulo vanlaggiata civil-

ta, le Cbiese particolari hanno oggimai perdulo lutlo, e non hanno

ne dirilli
,
ne beni, ne azione pubblica, se non dal beneplacilo e pel

beneplacito dei rispettivi Governi ,
i quali quasi tutti ne fecero e ne

fanno quel brutlo governo che lulli sappiamo? Tra siffalti termini il

venire loro meno quest' ultimo appoggio, che ad esse e restate nella

Sovranita temporale del Capo supremo della Chiesa, equivarrebbe, in

rigore di termini, alia schiavilu di lulle le Cbiese parlicolari.

Segr. La cosa non mi pare die possa ammettere ombra di dubbio

in contrario. Anzi chi sa che in quesla nuova condizione del mondo

non si acchiuda la ragionc , per la quale e Yescovi, e Cleri , ed Or-

dini interi di laicati cattolici
, pel manlenimento di quel Potere lem-

porale dei Papi ,
stanno facendo nel presenle tempo cio

,
cbe le isto-

rie non ricordano aver fa.lto giammai , quanlunque quello avesse cor-

so pericoli phi gravi assai ,
die non sono i presenli. E proprio cosi!

Yescovi, Cleri, Laicati banno sentilo die si e venuto aU'eslremo li-

mite, all' ultimo puntello, e quasi all' unico palladio della liberta ec-

clesiaslica ; e pero , quasi per islinlo di propria conservazione
, pu~

gnantpro arts et focis, persuasi siccome sono, cbe, perduto quest' ul-

timo bastione
,
e perduta ogni cosa.

Aw. Che dite dunque, signori miei? posso assurnere come po-

stulato, che nella Sovranita temporale dei Papi si combalte propria-

mente la liberla della Chiesa universale ? Cio mi e indispensabile ,

dovendone fare il precipuo fondamento del mio discorso, per quinci

passare alia vera liberla del mondo.

Segr. Per parle mia assumetelo, come un postulalo di Malemali-

ca : tanta e 1'evidenza, onde io ne veggo la verila !

Merc. Ed io pure Io ammello, salvo nondimeno il benefizio
,
che

i giurisli chiamano dell' Inventario.

Aw. Cio vuol dire, se io veggo nulla, salvo a voi il dirilto di ri-

pigliarvi la concessione, quando io ne inferissi per fil di logica qual-

che conseguenza, die a voi non garbeggiasse. Non e cosi?

Merc. Non dico codes to
;
ma ....

Aw. Basla ! Andero avanti
;

e puo esserc cbe la conseguenza \i

mella in grazia il postulalo, o, per istare al voslro traslalo, 1'Invcn-

tario vi faccia acceltarc 1' ercdifa. Ecco dunque come io soglio di-



SOPRA IL POTERE TEMPORALE DEI PAPI 27

scorrcrla. Nessun uomo d' intellclto potrci sognarc , clie la libcrla

consista nel poler fare lecilo il libilo, scapricciandosi d'ogni talento;

e ncppure die la indipcndenza sia posta nel non dipendere da alcu-

no. Cio sarebbe un distruggere radicalmente la natura morale e

sociale dell' uomo
,

in quanlo quclla importa una necessaria norma

dell' arbitrio : quesla suppone un qualche vincolo tra gli associati
;

e chi dice norma e vincolo, dice per necessita una qualche maniera

di costringimento e di dipendenza. Dall' allra parte ella par cosa

evidente per se
,

alia natura umana convenire la piena liberta nel

bene, come alia dignita della creatura ragionevole si addice, cLe ad

ordinarnele azioni non s'ingerisca arbitrariamente la volonta, e mol-

to meno il capriccio dell' uomo, in quanto uomo. E, secondo un tale

rispetto ,
non si ricorda senza qualche buon fondamento la naturale

uguaglianza degli uomini tra loro, in rigorc della quale nessuno puo

arrogarsi il diritto d'imporre altrui i proprii voleri, se do non fosse

lo scherano od il masnadiero ,
die quel diritto attingono dalle armi

che brandiscono contro il viandante debole ed inerme. Essendovi

dunque nella creatura ragionevole necessita assoluta di norma mora-

le e di dipendenza sociale, ne potcndo essa avere Tuna el'altra, salva

la sua dignita, da altre creature a lei somiglianli e per nalura ugua-

li, la sola via, che restiviper uscire d'impaccio, e che abbiale dal

Creatore. E cosi se si trovasse modo che 1'uomo, a govcrno ddla sua

liberta, potesse avere con sicurezza gli oracoli del Creatore stesso, e

riconoscere V autorila medesiraa di lui in coloro che comunque siasi

nell'ordine civile gli sovraslano; gia la sua coscienza ne sarebbe as-

sicurata nella cognizione e nella pratica del bene, e la sua suggezio-

ne agli umani poteri , lungi dallo svilirlo, lo innalzerebbe
,
e nobili-

tcrebbc, quanto puo essere creatura. Ora di tiitto questo il mondo

pagano, prima di Cristo, non conobbe, non sospett6 un'acca.

Merc. E pure quel mondo
,

a malgrado di quella privazione ed

ignoranza ,
che voi dite

, raggiunse una eccellenza in tulle le parti

del perfetto vivere civile, la quale noi non potremmo agguaglia-

re giammai ,
e miracolo sarebbe

,
se potcssimo emulare con qual-

che lode.

Aw. Raggiunse un cavolo ! c perdonatemi la troppo vulgare pa-

rola. Ma voi me 1'avete strappata di bocca con quel voslro importuno
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scambiare 1'eccellenza nelle arti della immaginativa c del senso r c

se volele ancora della guerra e della pace ,
della quale eccelleiiza

,

qui non trattiamo neppure in sogno, colla perfezione morale dell'uo-

mo individuo e del sociale ordinamento, della quale io solamente par-

lava. Lo so ! la societa gentilesca e propriamente la greca e la roma-

na ottennero una maravigliosa perfezione per quei capi clie dissi
;
ma

quella servi per rendcrc piu sfoggiatamenle mostruosa 1' incredibile

abbiezione morale e la non meno moslruosa servilila sociale
,
in die

uomini e nazioni giacquero prima di Cristo
,

e giacciono tultavia ,

dove che Crislo non e conosciuto. Nel resto a governo delle coscien-

ze
,
se coscienze vi erano, non si avea che il fioco lume della infer-

ma ragione , sopraffatto e quasi spento dal disordinare delle passioni ;

e quanto al pubblico ordinamento, era 1'uomo, nello strelto rigore

della parola, soggelto all'uomo od agli uomini, variamente manipola-

ti, ma non altro che uomini ed in quanto tali. Ouinci avveniva

Segr. Ma, caroil signor Avvocalo ! se voi per una semplice osser-

vazione dell' amico qui ,
vi lasciate discorrere ad un' altra cosi am-

pia materia, noi vedremo annottare un' altra volta
, senza venire a

capo di quella , che abbiamo tolta a disputare. Sarebbe dunque me-

glio restringerci a quesla , per non essere obbligati ad un lerzo Lu-

nedi
,
che non so se ambedue lo avrcte a vostra posta ,

come io ne

potrei , per mia disgrazia, avere, non che il terzo
,
ma il quarto ed

il quinto, e chi sa quanti altri !

Aw. Avete ragione! Ma che volete ? quando ne sento spulare dl

cosi maiuscole, non so star saldo alle mosse. Via pertanlo! e lornia-

mo a bomba. E per tornarvi dico, die la solaChiesa cattolica, aven-

do potuto sciogliere colla massima perfezione leorelic'a quel proble-

ma, pote nella pratica, con quella mislura , s'intende, di maggioFi

o minori imperfezioni ,
che sono inseparabili dalla umana natura

,

introdurre nel mondo la vera liberla, e conferire alia dipendenza ci-

vile quella dignita, che non aveva avuto giammai. Avendo essa dato

a tulti e singoli i credent! un lesoro di verita speculative e pratiche

al tutto indipendenti dai Poteri civili
; ed avendo

,
oltre a cio, nel

Sovrano Pontefice proposto un Maestro vivo, presenle, universale per

1'insegnamento, per la conservazione e per la interpretazione di quel-

le verita; le coscienze cristiane, per lutto cio che si atliene, diciamo
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cosi, alia loro vita morale, furono sottralfc a lulte le influenze uma-

ne, c vennero costituile nella sola dipendenza, die sia decorosa e le-

giltima, cioe dal Vicario stesso di Dio in terra. Alia medesima manie-

ra, inscgnando la Fede che le Potesla terrene sono coslituite da Dio,

lacui autorita quelle partecipano in ccrla guisa e rappresentano ,
fu

tolto di mezzo quell' obbrobrio dell' uomo suggello all' uomo in quanta

lale; ed i Crisliani nei loro preposli guardarono semplicemente al-

trettanli uomini come gli allri, e talvolta ancora peggiori degli altri,

investiti temporaneamente dell' autorita, anche suprema, collo stret-

tissimo debilo di adoperarla solamente in bonum, e con un tremendo

divino giudizio, che loro sovrasta sul capo dall'alto, quando facessera

altrimenli. Che se sono cristiani quei preposti, essi restano vincolall

da tutU i doveri della loro professione, e sommcssi come 1' ultimo*

dei fedeli all' Autorita della Chiesa ;
la quale Autorita puo e lalora

deve correggerli nei loro trapassi, punirli spirilualmenle e perfino

separarli dalla comunione dei credent!. Andate ora e dite che la

Chiesa e servile
,
che favorisce il despotismo, e che fu 1' alleala in-

separabilc dei despoti ! sopraltutto se si considera die il Papa medc-

simo e tult' altro che padrone di quel tesoro che dicemmo di verita

morali : egli n' e semplicemenle depositario, e vi c sottoposlo coma

qualunque altro. Vi so dire che la Chiesa ,
se non giunse scmpre a

contenere il dispotismo e disarmarlo ,
e sempre riuscila a farlo co-

noscere per quello che c, ed a farlo abbominare, solto qualunque for-

ma esso si presentasse ,
fosse pur quella della sovranita del popolo,

o del suffragio universale. Ed oggi noi caltolici siamo forse i soli,,

che lo guardiamo in viso, e lo ravvisiamo in tutla la sua schifosa

nudita; laddove certi liberlini, die si danno 1'aria di avere francata

il mondo dal dispolismo , gli si allerrano innanzi tremanlie codardi;

e se avessero senno
, prevederebbero non improbabile il caso di es-

sere da qualche nuova Sovranita, fabbricata da loro, mandali al pa-

tibolo, come la storia c'inscgna essere avvenuto a molti loro consor-

ti.Cosi si fa manifesto che la vera libeita del mondo, non avendo

ne potendo avere allra cagionechela liberta della Chiesa, la pcrdita

di questa recherebbe seco irreparabilmente la ruina di quella.

Merc. A malgrado di quel sistema
,
che a voi par tanto maravi-

glioso, non negherelc che, eziandio nei secoli piu cristiani, die ricor-
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<li la storia, vi furono despoti ,
tiranni

, oppression! , palimenti pub-

blici e scdizioni d'ogni maniera. Talmcnte che se del varii sistemi

si dovesse fare stima dagli effelti (e da che aliro mai vorreste farla?),

io non credo che il noslro
,
cui voi solele chiamare Umanitario

,
in

opera di pubblica morale e di liberta
,
abbia mollo ad invidiare al

vostro, che si polrebbe qualificare del Diritto divino.

Segr. Scusatemi , signor mio ,
se vel dico schiello : voi non seni-

brate aver inteso pel suo verso il discorso deH'ollimo nostro Avvocato.

Egli non parlo degli effelti, parlo dei principii moral! che, governando

la coscienza privala e la pubblica liberta, fanno o nobile od abbiella

la suggezione in genere ,
e la civile segnatamenle. Or che fa egli a

cotesto che gli effetli sieno gli slessi? Fosse pure (che io tullavolta

non credo essere), ne sarcbbc smisuratamente divcrsa la condizione

degli uomini, per cio che si altiene alia loro parle interiore e morale,

della quale solamente parliamo. Obbediscc il figlio docile ed affeltuo-

so, obbedisce Io schiavo prolervo ,
obbediscc anche il cane : direte

per questo che 1'ubbidienza in lull! e Ire quesli casi e la medesima ? In

quesle malerie morali il motive, che e la ragione formale deH'azione,

ogni cosa
;
e nel sistema cristiano la qualita deH'operare e la civile

suggezione sono sustanzialmenlc diverse da quelle del libeiiino, per-

che ne sono sustanzialmcnte diversi i motivi. Cos! Pielro e Paolo sono

liberissimi Ira i ceppi, per avere predicalo Cristo; epiu libcri ancora

sono quando si lasciano trucidare dai manigoldi di Ncrone, nel quale

riconoscono uno strumento nella mano di Dio
,
che di esso si vale

per gastigare il mondo e spianare a loro la via del cielo. Slupida-

menle seryili e
, peggio che pecore ,

abbieltamenle codardi sono i

Civesromani, i magni Senator!, che innanzi a quella beslialc fcrocia

allibiscono mutoli
,
come innanzi al fato

,
e decrctano onori divini a

quei mostri coronal! . Yedele se ci sia o no differenza Ira 1' avere o

non avere in capo quel concetto della vcra liberta e della Icgillima

suggezione , secondo il diritlo divino. Nel resto
,
vorrei pensare due

volte prima di concedervi, che gli effetti esleriori nell'uno e nell'altro

sistema siano i medesimi
;
ed assicuralevi che se si traessero i com-

puli si troverebbe
,
che lull! i despoli , rimproverati a dodici secoli

di Cristianesimo, non fecero lanle villime, quante ne ha fatte in do-
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dici mesi il vostro libcralissimo Picmonle nel solo Regno delle Due*

Sicilie
;
ed io nc devo sapere qualche cosa!

Aw. Adesso ,
D. Gennarino del core, devo io lamentarmi di voi y

che ci portale un po' troppo lungi dal nostro soggetto. Corbezzoli I

sliamo pigliando giravolte lanto lunghe ,
die per poco non ci siamo

dimenlicali del Papa! e stiamo a cento passidal Valicano ! Convienci

addirittura lornarvi. E cosi pertanto fu coslituita nel mondo la sodeta

cristiana : cosa allora novissima , che resia al presente e restera

sempre unica nel suo genere, in quanio alia nalura mancano gli ele-

menti necessarii, non die per fare
,
ma solo per tenlare altrettanto.

Sociela veramente maravigliosa ,
nella quale dislinti

,
ma non sepa-

rati, i due ordirii
, religioso e civile

, per tutlo do che si attiene al

vero ed al bene
,
in quanto fu dalla Rivelazione o chiarilo

,
o purifi-

calo ,
o rivelato suslanzialmentc ai morlali

,
nessuna potesta umana

avesse ingerenza di sorla; per modo che le coscienze cristiane, come

non ne conoscevano, cosi non ne avessero altro magistero autorevole,

che la Chiesa, atlualo ed operante ultimamentc nel Yicario di Cristo

il Romano Ponlefice. Ball' altra parie il Potere civile
, concretato in

uu uomo od in un'asscniblea piu o meno ampia, quando volcssc pro-

fessarsi crisliano, non polea arrogarsi nessuna balia sopra quelle

materie toccanti la cosdenza
;
ed aveva anzi il debito d' impedire,

che i cittadini per quel capo patissero offesa o violenza di sorta da

chiunque si fosse. L' uomo poi o gli uomini investiti del polere So-

vrano, esscndo, no piu ne meno, crisliani come gli allri, avevano i

medesimi doveri e solto le medesime sanzioni, che qualunque altro
;;

tra i quali doveri era essenzialc il procurare per cosdenza il vero

bene dei sudditi, il debito della penitenza e della riparazione , quan-

do 1'avessero violato, solto pena di non poter ricevere il Sacramento

della riconciliazione. E voi non crederele, che sia gran danno del

sudditi V esscre governati da tale despola, che di ogni ingiuria fatta

aH'infimo dei suoi suddili debba sentire frugalu la cosdenza e ren-

dersi in colpa ad un Ministro di Dio, c domandarnc venia, e portar-

ne la penitenza, e procurarne possibilmente la riparazione.

Merc. Ma se le cose andavano a questo modo
,
e con tanta pcrfe-

zione, quanta voi dite, i popoli ne avrebbero dovuto vivere arcicon-

lenli, e far voti che quell' ordinamento non fosse altcralo giammai
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Pcrche dunquc ne furono intolleranli, se ne riscosscro, vollero ordi-

nate le moderne societa nella manicra, in cui Tuna appresso dell'allra

si vcnnero ordinando ogghnai lullc?

Aw. Voi malamente atlribuite ai popoli un' opera, nclla qualc essi

non ebbcro yeruna parte, sc non fosse quella di esscrne stati, in al-

cun raro caso cd in piccola proporzione, cieco strumenlo, ma sempre

cpertullo vittima, portandonc danni incslimabili temporal! ed clcrni.

Guella fu opera di orgoglio salanico dalla parle dei soli nemici di

Cristo c della sua Chiesa ;
i quali aveano sufficient ragionc di av-

Ycrsarc fieramenle quel sislema, appunlo perche in esso Cristo

nella sua Chiesa avea quasi il principato del mondo. Dall'allra partc

quell'orgoglio medesimo, die, come ha la sua piu prepolente estrin-

secazione nella dominazione polilica, cosi di questa fa il suo idolo ed

il suo delirio
,
non potea lollerare che dall'imperio dei Potenli sfug-

gisse 1' uomo morale, cioe a dire la parte piu nobilc dell' uomo
;
e

quei prcpolenli superbissimi si rodevano che, mentre il loro comando

si restringeva ai corpi, vi fosse un' aulorita
,
cd un' aulorita cosi in-

visa, che governasse gli spirili. Voi forse non ignorale come quel

grande devastalore dell'Europa ,
il cui smisurato orgoglio appena fu

agguaglialo dall'imperio perdulo pel delirio di quello, non sapea darsi

pace al ripensare, che Alessandro il Macedone voile essere tenulo ed

adoralo per figliuolo di Giove, e fu
; potea aggiungere che di\ i fur

nominati non pure i Cesari piu obbrobriosi, ma perfino fu dichiarato

divo dal Senate romano certo garzone Anlinoo, col quale il virtuoso

Adriano solea pigliarsi spasso, e diva Faustina fu fatta non so che allra

sgualdrina, celebrata in quel lupanare, che era divenlalo il palazzo

dei Cesari, Pontefici Massimi; ed intanlo nella societa crisliana Prin-

cipi, Re e Imperalori s' hanno a seutire inlonare all' orecchio da un

semplice prete, che sono cenere e saranno putrediue come gli altri,

e che terribile giudizio sara fatto di loro
;

s' hanno a senlire corretli e

qualiflcati per quello che sono, e polrebbero ancora vedersi negata la

partecipazione dei Sacramenti e la sepollura ecclesiaslica. E non ri-

cordiamo noi come dal mitissimo Pio IX fu fatta, per iscritto ad un

Re di questo mondo, cerla ramanzina cosi poco timida o cerimoniosa,

che fu universale slupore quando si lesse? Or on vi pare che da ci6

solo Tumano orgoglio abbia piu del bisogno, per fremere, per arro-
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vellarsi, per istrabiliare, e volere a tulli i modi slerpato dal mondo

un sislema, dal quale si senle umilialo sempre, e quasi sempre e co-

slretto a vedersi \inlo e fiaccalo ?

Segr. La cosa c tanlo chiara, eke parrebbe al lullo impossible

quel credersi cho tanti fanno al noslro tempo ,
che 1' amore di liber-

& sia il molivo della guerra baridita al Polcre lemporale dei Papi, il

quale 6 nondimeno 1' ultimo baluardo di liberla che resli oggimai al-

1' umana famiglia. Se si dice che dal crollare quel Potere, ne reslera

sbrigliala la liberla del dispolismo e della tirannide, si dira parola

verissima
;
ma per queslo medcsimo si fa manifesto, che la liberla dei

popoli \i rcstercbbc uccisa e seppellita.

Merc. Oh! oh! Eccovi, amico mio, alle voslre consuele esagera-

zioni, le quali (e nol vogliate prcnderc in mala parte !) fanno fede, che

siete nato e cresciuto accanto al Vesuvio. Che cio possa essere vero

delle liberla ecclesiasliche, lo disse 1'altra volla il nostro Avvocalo...

Avo. Cioe lo dissi e lo dimostrai, se mm mi falla la memoria.

Merc. Dimostralo o non dimoslrato
,

il cerlo e che io lasciai cor-

rere, perche quella mi parve roba che troppo puliva di sagrcslia ;
ed

io son poco pratico in dritto canonico. Ma le liber la civili che hanno

a fare collo Stato ponlificio e col suo mantenimenlo? Slaro a vedere

cue le idee moderne, le liberla costiluzionali, gli acquisti dell' 89

underanrio in dilieguo , quando il Gran Prele sara tomato alia rete!

Anzi \isono di grand! pensatori, i quali s'avvisano chelutli quci me-

ravigliosi trovati del noslro tempo, allora solo potranno figliare i por-

lentosi effetli, di che sono gra^idi, quando avra avuto luogo quel-

la trasformazione
, augurata gia con quella formolelta piccante da

Vitlorio Alfieri.

Segr. Senlite, signor Antonio! Io non credo, che il Vesuvio abbia

a vergognarsi di me, natogli e cresciulogli accanto; e chi sa che non

.se n' abbia a lodare, perche gli fo onore colle mie esagerazioni. Ma

pensale che il Padre Tevere
(
badate che questo Padre non e ne

(jJesuita, ne Cappuccino) abbia a lodarsi molto di voi, che natogli e

crescitttoyH accanto, peusale e parlate del vostro Principe come cit-

ladino, e come cattolico del vostro Ponleficc a questa maniera?

Merc. Oh! Signor mio ! mi maraviglio forte

Serie V, vol. Vf fa-sc. 307. 3 18 Decembre 1862.
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Segr. Ed io piano

Aw. Amici! a eke giuoco giochiamo? Io vo'bene che si riscaldl-

no i ferri
;
ma il nostro ferro e quest' oggi solamenle la quislione,

che abbiam per le mani : tutto il resto leniamlo da banda, come sog-

getto estragiudiziale. Altrimenti....

Segr. Via! Tia! non se ne parli piii. Chieggo scusa ali'amico>

della poco misurata parola, e torno a battere il ferro fin che e caldo.

Io dunque per quel poco che ho lelto, e per quel non poco che ho vi-

sto ed ascoltalo, mi sono oggimai convinto, che lutte quelle belle cose,

ricordate dair oltimo noslro sig. Antonio
,
idee moderne, franchigie

costiiuzionali, principii dell' 89 e via dicendo, sono 1* anlipodo ed il

tossico della liberta yera, la quale e solamente quclla del bene
;
che

quanto al male, non ncghero che essa ne sia sguinzagliala ad ogni

licenza. Ma pel bene, lorno a dire, quelle idee e franchigie e quei prin-

cipii, se non ne sono la morle, ne sono ccrtamente 1'agonia perpctua

e Io slreltoio. Forse cio si polrebbe mostrare a priori dalla medesi-

ma loro indole, dalla qualila degli uomini che le professano, e so-

praltutto da questo, che essendo fondate tulle sulla pretesa sovranita

e volonla del popolo, e incredibile quale e quanlo slrazio possa farsi

del popolo, quando chi Io fa puo geltargli in Tiso di compiere propria-

meule la volonta popolare : o Io sa a pruova la poTera patria mia f.

Ma un lal discorso dalle cagioni ci porterebbe troppo per le lunghe ,

e sara piu sbrigalivo dedurlo a posteriori da un falto coslanle ed

uuivcrsale, che parle possiamo raccogliere da recenti slorie
, partc-

abbiamo sotto degli occhi. Ed il falto e questo, che sempre e per

lutto, che furono recate in pralica quelle eolali idee, franchigie c

massime, ne segui 1' ingiganlirsi sempre crescentc di una onnipo-

tenza gOTernativa, della quale, prima di quel tempo ,
le generazioni

crisliane non aveano avulanessuna idea/e la quale avrebbero guar-

dala con isgomento, se 1'avessero avula. E poi maravigliosa la doci-

lila, onde nazioni anche grandi e, sopra qualunquo altro pregio, al-

tczzose della loro liberta, vi si sono lasciale bellamente carrucolare,

e 1'abitudine ne ha loro quasi tolto pcrfino il sentimento. Dal primo

venire alia luce il cittadino, il Governo, col suo Stato civile, ne pi-

glia possesso, come cosa sua, e non Io lascla piu, finche, sotlo la

sua ispezione ,
non 1' abbia fatto mellcre in sepoltura. Negli anm
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pocbi o molli che stara al mondo, avra 1' insigne privilegio di gettare

una dozzina di volte in vita una scheda nell' urna elettorale per un

Deputato, che spesso non conosce neppur di visla; ma nel resto non

vi e atlo nolevole della vita, nel quale il dio Stato
,
in un modo o in

un altro, non s' intrometta colla sua sterminata falange burocratica :

il maritaggio, 1'educazione, V insegnamento ,
la beneficenza attiva o

passiva, la proprieta, il traffico, le industrie, 1'associazione, ogni co-

sa. Sono poi abbandonate alia merce di lui peculiarmente le borse e

le vite dei cittadini
;
e gia si sanno le tante maniere, dirette ed indi-

rette, cbe si sono invcntate, per pescare in quelle : si sa altresi co-

me si strappino dalle famiglie quanli uomini si vogliono , per man-

darli a uccidere e farsi uccidere in batlaglie, delle quali essi neppurc

conoscono lo scopo : e puo essere die se lo conoscessero
,
1'abborri-

rebbero. Intanto se qualche tenuissima liber ta si gode, sia dalla

Chiesa, sia dall' insegnamenlo, sia dalle private associazioni, tutli

debbono essere persuasi, quelle sussistere per sola buona grazia del

Govcrno, veduto cbe solissima fonte di diritlo essendo la volonla po-

polare, questa si altua nel Governo stesso, il quale se ne serve per

ispogliare di ogni dirillo appunto 1' universalila popolare. Talmcnte

'die quasi si direbbe che se vive il ciliadino
,
lo deve al beneplacito

deirAutorita civile, la quale polrebbe ,
come gia il Turco dai raias,

riscuolere un tanto all' anno
, per concedergli la facolla di portare la

testa sul collo.

Aw. Colesto ritratto e sparentoso ;
e nondimeno e verissimo, so-

pratlulto se si considera non tanto il falto, die nellasocietamoderna

non e ancora compiuto, quanto 1'intima ragione dei principii per lei

professati, i quali di loro natura debbono di necessita portare a quel-

le conseguenze. Nel resto, caro il mio Segretario, voi con codesto

discorso vi siele messo per un pelago cosi vasto, die non so quando
riuscirele ad afferrare il lido.

^r. Nulla meno ! Soslenetcmi due altri minuli, e mi vedrete am-

mainaro ed entrare in porto. Perciocche, in questo incredibile esor-

bilare die stanno facendo per tutto le intrusion! governative ,
le

quali, a quel die mostra, lungi dall' attenuarsi, col progresso del

tempo e dei lumi si faranuo sempre piu Taste ed intense
,

se nelle

nazioni catloliche si mantiene luttavia viva qualche dignita umana,
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qualche liberta, qualche indipcndenza almeno delle coscienze, do

avviene, perche la Cliiesa conserva ancora un Magislero pubblico di

crcdenzo e di morale, sopra il quale i Govern! non hanno diretta-

mente alcuna autorita o balia; quantunque per indirelto abbiano giu-

cato di mani e di piedi per altribuirsene il piu che se ne polesse.

Ma ad ogni modo il cittadino caltolico, cio che sia giusto od ingiu-

sto, vero o falso, non e obbligato ad ascoltarlo dal Governo, pu6

impararlo dal proprio Vescovo ,
il quale non ne piglia 1' imbeccata

dal Ministero di Polizia o dci Culti, ma, all'occorrenza, ne chie-

de e riceve 1' oracolo dal Yicario di Cristo. Cos! si manliene nel

mondo quel tesoro di principii leoretici e pratici, che ne sono il de-

coro, la ch'illa e la salute
;
ed il cristiano conserva intalto quel ma-

raviglioso suo privilegio di non dipendere, che da Dio in tulto cio

che si alliene alia vila del suo spirito ed alia sua coscienza. Ora ,

avendo 1' allra volta dimostrato, come, nelle presenli condizioni del

mondo, la sola fidata guarenligia, che a quel Magistero sia restata,

e la indipendenza regale dei Ponlcfici romani
, incompalibile colla

loro condizione di sudditi
; dunque (

la conseguenza e capitalissima e

scende da se) posla in loro quesla condizione di suddili, quel Magi-

stero pubblico ed indipendenle sara soffocato, e con esso sara pcr-

duta quella liberta di coscienza
,
la quale Ira le nazioni cristiane e

Tunica che sia reslata, dopo il naufragio di tutte le altre liberta.

Aw. Bravo ! Siete enlrato in porto piu presto, ck' io non credeva

e, per giunla ,
colla nave ben carica ! Ccrlo io non veggo a quel vo-

stro discorso qual cosa si possa replicare ;
mi e chiaro anzi

,
come

la luce del giorno , che il di appresso a quello ,
in cui il Papa dive-

nisse veramente suddiio, vi sarebbero tanti Poutefici Massimi, quanti

sono i Cesari grandi e piccoli ,
i quali vorrcbbero governare le co-

scienze
,
come governano i corpi ;

vorrebbero dar norme alia morale,

come le danno alia Coscrizione od al Calasto
;
e se solto i nostri oc-

chi ne ha di quelli che pretendono insegnare al Papa il lecito e 1' il-

lecito, pensale se non Io vorranno fare colla turba dei loro mancipii,

i quali , piegando pure la cervice sotto quel giogo obbrobrioso, si se-

guiterebbero a chiamare popolo sovrano ! rs
7

e le condizioni moral! del-

la societa moierna ci fan suppcrre, che vorranno esserc molt! coloro,

i quali col contemnere iussa Principum intendano esporsi al brutto
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giuoco, die veniva dietro a quell'ardimcnto, non diro solo nei primi

secoli della Chiesa, ma e solto Arrigo VIII e Lisabctta in Inghilterra,

e solto il Direltorio e la Convenzionc in Francia, e un poco ancora nel-

la moderna Italia rigenerala. Insomnia quello che pretende 1' umano

orgoglio colla sua guerra contro il Ponlcfice
,
avrebbe il suo effelto ;

c le umane generazioni restcrebbero tulle
,
anima e corpo ,

abban-

donate all' impero di pochi despoti viluperosi, i quali sarebbero

molto discreti
,
se si contentassero d' imporrc solo ai soggelti di am-

mirarne le furfanterie e di celebrarne le lurpitudini. Mase ne voles-

sero qualche altra cosa, non dubitate! che 1'avrebbero, tanto solo che

non patissero penuria o di qualtrini per comperare i codardi
,
o di

violenza per fiaccare i renilenli.

Merc. Che? Che? Vi venisse mai a temere di vedcrc tornati ai

rnondo i divi Augusti colle dive Fausline e coi divi Antinoi anncgati

nel Nilo?

Aw. Non dico questo. Tultavolta se andaste a leggere certo pa-

negirico, dettato da Pietro Giordano, uno dei piii spavaldi strom-

bazzatori di liberalismo nel nostro secolo
,
ve ne vcrrebbe a recere

(scusate il termine), e vi accorgerete che, a memoria dei nostri pa-

dri, non se ne slelle guari da lungi. Ma che che sia di cio, voi, sor

Toto mio bello
,
dalle cose ragionale oggi ed il Lunedi passato , avre-

ste dovuto modificare non poco i vostri pensieri intorno a questa

gravissima quistione , pcrsuadendovi almeno
,
che se il Gran Prete

tornasse mai alia rete
,
secondo che voi tesle dicevale celiando, il

danno non sarebbe solo di prcti e frati
,

di Canonic! e Monsignori ,

come piu volte non celiando mi avele detto ;
ma sarebbe danno ine-

stimabile del laicato altresi : almeno di quel laicato ciistiano, che ha*

sentimento della dignita umana
,
e tiene in qualche pregio la liberli .

c 1' indipenclenza della propria coscienza. Dite ! m'appongo forse-

male a pensare, che le idee vi si sono in parte rischiarate, cd in

parte ancora raddrizzate ?

// seguito sara dato nel prossimo venture quaderno.
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Mentre die ai nostri personaggi occorrevano i easi che sino ad

ora abbiamo narrati
,
altri fatti di importanza solennissima si erano

apparccchiali nella Lombardia
,

i quali ebbero poi compimento quel

giorno medesimo, in cui lermina la particolare istoria di questo rac-

conto. Innanzi adunque che stringiamo i nodelli allatela, ciserabra

di dover toccare alcuna cosa di quegli avvenimenti che terminarono

alia lor volta la guerra, senza cui Giulio mai forse non ci avrebbe

fornilo di che menare la spola si a lungo.

Appresso Y azzuffamento di Melegnano sul Lambro
,

le armi dei

due eserciti oslili fecero silenzio per bene quindici di, a tale che lut-

ta Europa ne stava sospesa e in continue attendimcnto di qualche

subita e fortunosissima battaglia. E ragionevole si era 1'espettazione.

Conciossiache gli Austriaci
, sotto la mano dell' imperatore Francesco

Giuseppe , essendosi raccolti validissimamente d' intorno al Mincio e

accosto il celebre quadrato delle loro forlczze, e i Gallosardi
,

con-

dolti dall' imperatore Napoleone , procedendo serrati e minacciosi a

iraverso 1'Adda, 1'Oglio, il Mella ad incontrarli; niun dubbio che

a breve andare o nelle terre situate tra il fiume Chiese e il Mincio
,

o nel passo di quest' ultimo
,
le due parti sarebbono dovute venire a

terribile affrontata. Ed appunlo percio 1' Imperatore francese, che

non iscorgeva piu dinanzi a s5 il nemico e che si teneva oculata-

mente in guardia d'alcun agguato , giunto alle rive del Chiese yolle

sopraslare un tratto
,

si per dare un riposo necessario alle sue legio-

ni
,
e si per discutere in un Consiglio di guerra ,

che egli aduno in

Brescia, i provvedimenti a prendere in quelle congiunture.
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Era voce che 1' Imperatore d'Austria divisasse di conlendere fie-

ramente agli Alleati gli accessi del Chiese ,
con isterminale falangi

di usseri, di dragoni e di ulani che egli nell'ampia distcsa diMonte-

cliiari aveva gia schierate
; impegnando per tal modo un combalti-

mcnlo equcslre ,
dal quale si poleva promcltere vantaggi rilevali;

essendo noto che la cavalleria austriaca per unila di mosse, numero,

agilita e bravura non ha allra che 1'agguagli. Ma, non si sa il perchc,

tulti que' foil! e poderosi squadroni d' Ungheii, di Boemi, di Moravi

rivalicarono improvvisamente il fiume e disparvero. Di che Napoleo-

ne si determino a valicarlo egli altresi dietro loro
,

e ad entrare

ne' luoghi che dominano la destra sponda del Mincio. E in effetlo dai

venti ai venture Giugno quasi lulte le forze dei Collegati si avanza-

rono ollre la correnlc
, e si accamparono nelle vallale circostanli a

Carpenedolo, a Castiglione ed a Castel Goffredo, senzache degli Au-

slriaci trapelasse indizio veruno. L' Imperatore dei France/si faceva

esplorare caulamenle ogni angolo , ogni sbocco della grande pianu-

ra, ma non ne rilraeva senlore di alcuna sorta. Commise all'aereo-

naula Godard
, ch'egli avea chiamato da Parigi , di alzarsi in un pal-

lone volanle, e d'osservare se nelle catene dei colli che si incurva.no

tra il Lago di Garda, il Mincio e le pralerie di Medole e Casliglione ,

fossero poslati nemici. II Godard ascese in aria, guardo e non ne

discoperse traccia.

Ov'erano dunque le masse di Tedeschi ingombranli poc' anzi tut-

te quelle cosle, que' divi, quelle strozze, quc'valloni? Per certo s'e-

rano tragittaii di la del fiame, e accumulandosi quivi, appoggiati allc

formidabili munizioni di Mantova e di Peschiera, si apprestavano ad

accogliere con pie'fermo il Francosubalpino, cd a ribullarlo nel suo

passaggio del Mincio. Queslo figurossi Napoleone, ed il medesimo i

suoi capitani. Per lo che la sera dei ventilre iCorpi francesi e leDi-

visioni sarde ebbero comandameuto di marciare oltre nel consuelo

ordine di batlaglia, e di occupare tutte le eminenze che signoreggia-

no gliorli del lago di Garda, e gli argini della riviera, e le strade

consolari che mettono ai ponli di questa.

L' Austriaco, che Napoleone cercava indarno di qua del Mincio
,

erasi veramente ralleslato nell' altra sua sponda. Egli pero mal si

apponeva, congetlurando die avesse dismesso il pensiero di sbarrar-



40 GIULIO OSSIA IN CACC1ATORE DELLE ALPI

gli V adito alia ripa dcstra di quelle acquc. Mcrceccbo Francesco

Giuseppe, avendo ammucchiato un nerbo oltrepotenle dl soldatesche

e di artiglierie clie riparti in due eserciii, affidati 1'uno al marescial-

lo Schlick e 1'altro al maresciallo "WimpfTen; dopo avuto il parcredei

suoi Gcnerali piii pralici ed antichi, si era deliberate di mcnaro un

colpo ardilissirao e Iremendo. Questo era di fingere ch'egli, aUenen-

dosi a una pura difesa, avesse abbanclonato aricbe la ripa dirilla del

fmme, e altirarvi cosi gli Alleati: poi volgere in un lampo la difesa

in offesa: ripassare quindi ralto ratio il Mincio pci venture e i ven-

tiqualtro di Giugno ;
e colti i Francosardi o nel loro valicamento del

Chiosc o nei piani convicini
, piombar loro addosso con dugentomila

baioncUe e cinquecento bocche da fuoco; spezzarli , invilupparli ,

cacdarli furiosamente contro le alpi del Tirolo , inchiavarli Ira i la-

gbi d' Iseo e di Garda, e tagliarli fuori delle loro linee di ritirata sul

Po di Piacenza o verso il Ticino. Concetto maeslrevole e di riuscita

men die dubbiosa
,

so il cavalleresco Monarca ne avesse affreltato

d'tin giorno solo I'eseguimenlo !

Ma da questo si prova adevidenza come sia falso clie i discgni di

lui, secondoche si vocifero, fossero per tradimenlo rivelati al Fran-

ccse. Imperocche Napoleone tanto era lungi dal sospellare die ai

di ventiquattro egli avrebbe soslenuta la orribile pugna, la quale

effettivamente sosienne
,
die esso per quel giorno non ispaccio altre

ordinazioni che di semplici marciate, guardinghe bensi, ma in nulla

diverse da quelle dei giorni antecedent!. Egli ed i suoi si erano rin-

saldati nell' opinione die il nemico ,
il quale non si facea piii vivo,

avesse propriamente vuotata la dcstra del Mincio
;

e pcrcio che nel

dello giorno al sommo sarebbe accaduta qualche avvisaglia d' anti-

guardo o badalucco di scorridori
,
non mai una ballaglia campale.

Ne a questa, conforme si vedra, egli erasi preparato. Or puossi egli

presumere die
,

se gli fossero stati not! i pensieri dell' Auslriaco
,

avrebbe trasandato gli opportuni apprestamenti per vincere una fazio-

ne, dal cui successo dipendevano le sorli sue, e quelle del Piemonte,

e tutli insieme i frutti dclle riportate viltorie ?

Lo stratagemma perlanto di ridurre le milizie oltre Mincio, per al-

lettare i Gallosardi che venissero innanzi, giovo agl' inlendimenli del

Sovrano d'Austria, e trasse in abbaglio quello di Francia. Senouche
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1'austriaco, per difello di esplorazioni, ignorando che il francese gia

si avanzasse a gran Icna verso le allure sopraslanti il Minder, in luo-

go di muovere 1'esercito a impadronirscne pel di venlidue, lo mosse

pel ventilrc: e il francese ignorando, perlaslessa cagione, chel'au-

slriaco gli cascasse sopra gonfio e gagliardo a sorprenderlo nel oam-

mino, in luogo o di precorrcrlo nelle delle allure, o di far sosla e af-

forzarsi in un buon punlo, progredi ad agio per la sua via. Ondeche

la mallina dei ventiquatlro le avanguardie degli Allcali s'incontra-

rono con le avanguardie dei Tedeschi
, meravigliali reciprocamente

d' imballersi gli uni negli allri, e di dovcre mulare la tranquilla lor

marcia in un combattimenlo alrocissimo.

A quale dei due guerreggianli fu proficuo o dannoso questo ,
che

direnio scherzo della forluna ? Per definirlo in qualche modo
,

ci bi-

sogna primieramente dare un'occhiata al paese nel qualc le due parti

scontraronsi : poi alia quantila e al collocamento vicendcvole delle

loro genii: indi alle posture, nelle quali si cominciarono ad afferrare,

e per ultimo al tempo e alle varie circostanze in cui fu impegnata la

mischia.

LXX.

II corso dei due fiumi Chiese eMincio, i quali a setlenlrione sgor-

gati, dal la go d'Idro 1'uno e da quello di Garda 1'allro, scendono per

mezzogiorno a confluire nel Po, fa cornice ad un territorio largo da

quindici miglia ,
che e per circa un lerzo del suo spazio irto di pog-

gi, e pel resto sfogato in belle pianure. Tulle le colline, le quali da

Volla si alzano e si abbassano e s'inlrecciano fino a Lonato, rasen-

tando a semicerchio convesso il lembo del piano, recansi in dorso

borghi e paeselli e casolari che con amenita vi spesseggiano ;
e so-

no ben coltivale e gaiamenle vestite di vigneli e di floride pianta-

gioni : laddove la vallata e messa a campi di grano, a gelsi, ad orti;

e in alcuni spartimenli a prati, pei pascoli delle mandric e pei fieni.

Tre sono i principal! gruppi che ci accade considerare in questa

regione ;
e li indichercmo a tocchi di pennello.

Nel cuore della catena di creste, alle cui falde rispianasi la valle,

tra una ripida corona di dossi erge superbamente il capo la monta-

gnuola di Solferino, avente nelle poppe il villaggio del suo nome, e
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nclla sommil&
,
die lievasi a pan di zucchero

,
una rocca orgogliosa

munila d'un vecchio torrione che appellasi la Spia d'ltalia
, pcroc-

che dalla sua cima 1'occhio accoglie sotto di se e specola tin orizzonle,

il quale non ha allri confini die le Alpi e il mare. I casamenti del vil-

laggio , sovraposli gli tmi agli altri
,
si ristringono come a giri di

terrazzi, o vogliam dire a mo' d' un piedestallo a scaglioni, dal qua-

le rizzasi quell' altiera mole della rocca a signoreggiare tutto leemi-

nenze circostanti. Dal suo lato boreale serge a farle scudo un caslel-

10 murato, che i Frances! denominano Boschetlo dei cipressi ,
dai

filari di quesli alberi che ne inverdiscono la pendice : nel suo fianco

occiclenlale e spalleggiala da un Carnposanto, ricinto pur esso di mu-

ro : e poco lungi ha una chiesa che guarda la slrada alpestre, delta

della Madonna della Scoperta. Delle vie che fanno capo in questo

baluardo, riputato sempre inespugnabile, la meno scoscesa e quella

che yi monta da Castiglione e ne cala per isboccare in san Cassiano.

Ma YC n'ha un'altrapiuangusta chelambisce la china delCamposan-

to, e un' altra ancora che Yi sale pe' Yalloncelli costeggianti i rialti

che, quasi forti staccali, lo riparano da mezzogiorno. Finalmente da

quel sasso aguzzo si spiccano, siccomc rami dal tronco, i greppi di

Monte Fenile, delle Grole e delle Fontane che a ponenle frontcggia-

no Castiglione, e, alquanto piu sotlo, il Monte Sarco, e, dietro a le-

vante, le apriche collinelte di Cavriana.

A man rilta di queslo intrecciamento di gole e di baize, e piu ver-

so il lago di Garda, sono i dirupi di san Marlino. II poggio che cosi

chiamasi, e un aspro monlicello con la schiena rispianata in un

vasto circuito
,

il quale ha fianchi repenlissimi e avYallamenti che

rientrano con seni e sporti simili a bastioni. La via Lugana,la quale

partendo da Rivoltella taglia la strada ferrata di Peschiera, mena a

questi impraticabili siti : de' quali il pun to piu scabro e 1' intervallo

tra la chiesa, il Roccolo e la casa della Contraccania
;
essendo ivi la

scarpa assai repente, e le cascine fitte e disposte a propugnacoli, e

11 ciglio incoronato da un cipresseto che da rifugio e nascondimento

a quanti Yi si vogliano imboscare .

Per ultimo alia mano manca di Solferino si distende la valle, la

quale piu si allarga da mezzodi, e piu cova e si affonda in paludi.

Ma alle radici dei collicelli ov' ella nasce, sono le s trade maestre di
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Castiglione c di Carpenedolo, le quali per Guidizzolo e per Medolc

riescono al ponte di Goito sul Mincio. Queste due terre popolose,

circondate da praterie apcrlissime, ovvero da campagne a solchi, a

siepi e ad alberi fogliuli, sono la cliiavc di lulta la parle piana die

e compresa fra le acque delle due riviere.

Chi adunque fantaslicaraenle si creasse un quadrilatero le cui cstre-

mila fossero nelle vicinanze di Pozzolengo, di Yolta, di Medole e di

Rivollella, avrebbe delerminalo soltosopra il tcrreno, sul quale fu

commessa la immorlale battaglia dei ventiquatlo Giugno.

L'Auslriaco valico il Mincio con otlo Corpi e due Division! di ca-

valleria. Al primo esercilo, che era condolto dal "Wimpffen, spetlava-

no i Corpi dei generali Schwarzemberg, Schaffgottsche, Veigl, Lie-

dilenslein e la Divisione del generale Zedwitz. Al secondo, che era

capitanalo dallo Schlick, appartenevano i Corpi dei generali Bencdek,

Sladion, Clam-Gallas, Zobel e la Divisione del generale Mensdorf.

L'Alleato s'inoltro con venli Division! di fanteria e qualtro di ca-

valleria. I fanti francesi crano scomparlili nei cinque Corpi del

Mac-Mahon, del Niel, del Canrobert, del Baraguay e delle Guardie

imperial! . I sardi componevano le quattro Division! del Fauli
,
del

Durando, del Cucchiari e del Mollard. I cavalii francesi erano delle

Divlsioni del generali Partouneaux, Desvaux e Morris delle Guardie :

i sardi formavano la Divisione del Sambuy.
E per poco impossibil cosa particolareggiare il numero delle for-

ze che in amendue le part! vennero alle man!. II Rustow, che si e

sludiaio di fame un conto minuto e ragionevole, afferma che gli Au-

striaci combattenti quella giornata ,
non furono meno di censessan-

tamila ,
e i Francopiemontesi non piu di censeltantamila. Ma an-

corche si accresca o si sminuisca il numero di qualche migliaio ,

certo e che la proporzione quinci e quindi non fu molto disparata, c

che in quel di trecenlomila uomini per lo manco si azzuifarono cru-

delissimamente, con forse mille pezzi d'artiglieria, in una dislesa di

piani e di clivi che non eccede le tredici miglia.

Lc forze auslriache, sceverate in due sformalissime ale, dovevauo

inollrarsi
, quella a drilla verso Casliglione delle Sliviere e Lonato ,

per le creste e pe' balzi che da Solferino s' incavallano fmo al lago

di Garda
,

c quella a sinislra verso Carpenedolo per la \alle che
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corre Ira Guidizzolo e Caslel Goffredo. La prima aveva per uflizio

di atlirare a se il nemico, pur deslreggiando in guisa che clla sem-

brasse cedere a palmo a palmo il campo. L'allra era destinala a

scagliarsi conlro il suo fianco rilto e alle sue spalle, rigetlandolo ro-

vinosamcnte appie delle monlagne. Era avveduto queslo parlimento

dell' esercilo in due ale ugualissime per nerbo, e con tutto cio dcpu-

tate ad imprese cotanio disuguali? V'e chi lo nega, e forse a ragione.

Nel pomeriggio dei veiilitre lutlo il secondo esercilo raggiimse i

luoghi assegnaligli. II Corpo del Benedek con la Brigata Riechlin-

Meldegg si colloco in Pozzolengo, e stabili i suoi posli avanzati rin-

contro a Rivollella e a Castel Yenzago. Quel dello Stadion si pianto

in Solferino, e spinse per aniiguardo la Brigata Bils ad occupare le

Grole. Ouello del Liechtenstein entro in Cavriana. Quello del Zobel

coi cavalli del Mensdorf si fermo Ira VoHa e Foresto. Medesimamente

il primo esercito accampossi nolle bassure Ira Yolta, san Cassiano,

Medole e Caslel Goffredo. L'ordine era, che addi venliquallro in su

le ore nove del maltino, tulla la immensa catena di quesle soldate-

sche dovesse sferrarsi come un turbine ad investire il nemico.

Ma che? 11 nemico la slessa nolle, dopo campeggiato a una tenue

distanza dalle predelte falangi austriache
,

si moveva gia per allo-

garsi quietamenle sulle posture che esse padroneggiavano. Di falto

F imperatore Napoleone aveva mandato che, alle due ore del maltino

dei venliquallro Giugno, ilRe di Sardegna, al corno sinistro, si fos-

se incamminalo co' suoi da Desenzano c Lonalo verso Pozzolengo :

che il Baraguay, tra il corno sinislro e il centre, si fosse avviato da

Esenta su per Solferino : che il Mac-Mahon e il Canroberl da Casli-

glione delle Stiviere si fossero rivolli, 1'uno nel centro a Cavriana c

1' altro fra il cenlro e la punta clestra a Medole : die il Niel, con di

piu due Division! di cavalleria, da Carpciiedolo fosse ilo a poslarc

tutta la deslra in Guidizzolo. Le Guardie furono lasciale indielro a

Monlechiari c Caslenedolo ,
con avviso che piu tardi fossero passate

in Casliglione, ov' esso Imperatore avrebbe trasferito poi il suo quar-

tiere. Colesle general! prescrizioni di marcia fanno palese che Na-

poleone non era consapevole delle positure occupatc dal suo avver-

sario, e che non prevedeva niente 1'urto spavenlosissimo che era per

avvenirne.
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Da questa esposizione succinta ma veridica
,

si chiarisce che la

sorle di sorprendere il nemico fu degli Alleali ;
oveche degli Au-

slriaci fu quella di rcslare sorpresi mentr' erano gia in possesso di

allure per poco insormontabili, e da loro militarmente sludiale lun-

ghi anni prima. Nulladiraeno questo ulile non ricompero i danni

di dover cambiare su due piedi la battaglia di offensiva in difensi-

va
;

di dover anlicipare tulle le mosse ,
il che tolse alia maggior

porzionc di loro 1'agio di vivandare, si clie piu d'una loro mela entro

nel combatlimento a digiuno : e di dovere per conseguenza mutare a

un colpo gli ordini fermati, dal che s ingenero una confusione pre-

giudizievolissima al buon andamenlo dclla giornata.

Ma coles ti danni furono piccoli, rispetto a quello di perdere in un

subito i uiigliori posti avvanlaggiati die coprissero il cuorc dclle

loro difese. Conciossiache per tutta la linea die dal fondo di Caslel

Goffredo risale ai poggi clie prospettano Pozzolengo, i Corpi francesi

cozzarono alia prima giunla con partite di Auslriaci, che per la loro

esiguita non polerono fare altro conlraslo die breve, sebbene dispe-

ratissinio
,

e quindi piegarono.

E in vero Ira le ore cinque e le otto i ballaglioni del Baraguay

.s' insignorivano a furore delle Ire montagneltc di Fontane
,

(Idle

Grole e di Penile, dalle cui coste presero a fulminare con pezzi ri-

gati i contrafforli di Solferino : e il Mac-Mahon espugnava Ca' Mo-

rino per ispacciarsi il passo verso san Cassiano, in quella che il Ge-

nerale de Luzy del Corpo del Niel assallava impetuosamente Medole,

ov' era slanzialo 1'antiguardo dell' esercito del AYimpflFen. Per lal

modo nel proprio punto die l
;

imperatore Francesco Giuseppe era

nmmonilo deirapprossimarsideiFrancosardi,qiiesti si precipitavano

gia sopra le cascine, e s' inerpicavano a ridosso dei colli soprastanti

.gli sbocdii c i ridotti piu important! per le sue operazioni. A quale

pero delle due aquile fu piu propizio lo scontro die dicemmo essere

stale un gioco della forluna? Ne sia giudice il lettore.

LXXI.

In smTaccendersi di questi conflilli spicciolati, 1'Imperatore dei

Francesi accorso da Montechiari, si arresto nella piazza di Casliglic-

.ne
,
ascese nel campanile e da quella vedetta giro i' occhio intorno
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intorno. Trasccolo tutto come scoperse le innuinerabili ordinanze au-

striache, le quali di fronte si addensavano a sciami pe' cigliari del

colli, e al suo fianco destro dirompevano a torrenti pel grembo della

vallata. Ma di colassu in un lampo egli ebbe indovinato il nodo della

pavenlevolissima tenzone che era per ingaggiarsi. Intese e vide che-

il nemico mirava a rovcsciargli 1' ala diritta e ad altorneggiargli il

centre: e faltosi cogitabondo concepi il pensiero di rivolgere in un

baleno ogni suo sforzoal centre nemico, e di snidarlo dalle creste di

Solferino e di Cavriana
,
avanti che egli avesse potuto sdruscirgli

1' ala destra, pur troppo pericolanle fra Guidizzolo e san Cassia.no.

L' avviso era scaltrilissimo, ma guai a perdcrc tempo! Gli allori della

giornala erano manifestamente di clii fosse riuscito ad anlivenir 1'al-

tro : dell'Austriaco, se ilWimpffen co' suoi ottantamila uomini aves-

se sgominato il Niel, prima che Napoleone cacciasse lo Stadion dal

picco di Solferino
;
del Francese , se prima die il Wlmpffen ravvi-

luppasse il Niel
, Napoleone col fiore del suo nerbo avesse raggiunta

quella torre sublime, tra i cuimerli parea brillare lucidissimala stel-

ladi Magenta.

Conquesto felicissimo concetto nel capo 1'Imperatore scende, co-

manda alle sueGuardieche accelerinolamarcia, e volaa conferire il

suo consiglio col maresciallo Mac-Mahon. Ordina dunque che il Niel

sia rinfiancato quanto piu fare si possa con soldatesche divelte dal

Corpi del maresciallo predetto e del Canrobert; e senza piu, menlre

le batlerie dell' Auger sorrette dalla Divisione Decaen appiccano la

mischia col "Winipflfen, egli, acclamato dalle milizie che lo festeg-

giano, balza in cima al Monte Penile e la, non ostante il fiolto delle

granate che gli scoppiano tutt' attorno, dispone 1' assalto di Solferino

e assume la condolta generale della batlaglia.

Al suo arrivo la Brigala Dieu si era spinta fino appie della salita

del Camposanto. Se non che, per le boscaglie soltostanti alia rocca

di Solferino
,

si vide luccicare d' improvviso una folta di baionette.

Era uno stuolo di Austriaci che si agglomerava per aggirare il Cor-

po delBaraguay, e sequestrarlo da quello del Mac-Mahon. L'lmpera-

tore issoffatlo compone la Brigata Alton in colonna d'attacco, e, com-

messala al generale Forcy, la scaglia contro quel ucmbo irrompente.

Kon giova nulla. In pochissimo d' ora questa colonna e quasi distrutla
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dalla melraglia die le diluvia sopra, e la sfracela. Appena c che gli

avanzi delle sue compagnic rallentino il corso di quel torrcnlo, che

s'iiiollra a circuirc il ccnlro francese.

Oueslo fu uno del momcnli piu prosperosi per la bandiera d' Au-

stria. Mcrceccbc alia sinislra degli Alleali il fiero Benedek aveva

rolli i Picmontesi, e spazzatili via daH'allo di san Marlino, si chcil

gencrale Mollard, che li guidava, non avea piu mode di rinnovare la

pugna; e s'era rimaslo dal combatlcre, e slavascnc con le mani in

mano. Alia destra il Nicl lenlcnnava in faccia a Guidizzolo, e si con-

sumava indarno contro il Wimpffen che gli sforacchiava le file per

ogni verso. Nel mezzo i due Corpi del Baraguay e del Mac-Mahon

erano a un pelo d' essere frastagliali e oppressi dall'onda dei Tede-

schi,abilissimamente mossi per quegli andirivieni di vie e di viotto-

le, di sporti e di scoscendmieiiU insidiosi.

Ma i validi reggimenli della Guardia erano sopravvenuli. II ge-

nerale Maneque, a capo di cinque baltaglioni di volleggialori, si lan-

cia al soccorso della Brigata Alton omai disfalta, e con un impeto

meraviglioso ricaccia indietro il nemico sino alle falde del Monte

Sarco, dove il conlrasto si fa piu e piu indomito. II generate Ladmi-

rault, con Ire allre colonne, assale alia sua volta i ridotti del Campo-

santo. Invano : egli casca trafitto, e la sua Divisione e scommessa

dalle Brigale auslriache Gaal e Roller, che la ribultano violentemente

in una gola, sollo i cannoni a tiro incrociato e micidialissimo del Ca-

stello e di esso Camposanto.

Sonava V un' ora pomeridiana : ed i punti piu formidabili di quella

postura cosi oppugnata di Solfcrino erano tuttavia in raano degli Au-

striaci. Ma sei ore di combattimento o anzi di carnificina feroce ,

incessante, faticosa
, sanguinosissima avevano eslenuato il Corpo

dello Stadion, il quale non potendola piu innanzi, dove ricoverare le

sue affranle soldatesche fuori dei trinceramenli, e affidare il Campo-

santo, il Castello e la rocca alia Brigala Festetics ch'egli leneva per

riserva. Qualche stormo del Gorpo del Zobel si aggiunsc a darle

spalla: ma era rinforzo scarso al bisogno. Onde qui si fa palese Ter-

rore o la disgrazia capitale degli Austriaci in qucsta battaglia, che

fu di non avere guarnito in tempo quelle posizioni importantissime

con sufficienti milizie.
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Napoleone in quella vece aveva a'suoi cenni, e scrrati c presli e

intalti, un vcnlimila soldati della Guardia c im sedicimila del Corpo
del maresciallo Baraguay. Adunque nulla sgomentato del mal esita

sortito sino allora co'suoi atlacchi, avventa la intera Divisione Ba-

zaine in sussidio di quella si malconcia del Ladmirault. Gli Austria-

ci col fuoco rinterzato di tulle le loro baltcric ricevono le sue co-

lonnc die a capo chino si gittano conlro i loro ripari, le loro mura-

glie, i loro parapclli, quasi tigri furibonde. II glorioso reggimcnlo

Reischach propugna con una bravura die strappa le ammirazioni

agli avversarii tutli i luoghi piu tempestali di Solferino; in quella

die i residui del Corpo dello Stadion e i dislaccamenti di quello del

Zobel riteutano di ribalzare da que'pendii le frotle del Frances!.

Quindi un caricarsi, un urtarsi, un pressarsi cnidelc. L'accani-

mento e 1' orrore di questa lotta, quasi manesca e a corpo a corpo,

passa T immaginazionc. II villaggio ,
la rocca e il Camposanto pare-

vano tre vulcani die vomitassero il piombo, i razzi, la stragc e lo

sterminio. I fuochi delle batteric franccsi dai colli contigui conver-

geano su quei Ire punli, da'quali tutli i pezzi ledeschi rispondevano

con un alternarsi orrendo e un inlronamento infernale.

Per allro la meta piu agognata dagli assalitori e dai difensori pia

intrepidamente contrastata, e il Camposanto. Due, tre, quallro, cin-

que volte i Francesi si sferrano audacissimi alia presa di quella cin-

ta, di que' fossi, di quelle palizzate : e altretlante sono sbaragliati

dalla violentissima foga degli Austriaci, i quali inorridiscono essi pu-

re dello spielato macello in die si converte quella zuffa. Imperocche

i cadaver! e i feriti, in mille brutte guise mutilati, ricoprono tiitto il

suolo
,
e il sangue trascorre a riToletti per gli acervi de' sassi e per

le ripe scarpate delle pendici.

Allora fu die sconfidando di espugnare di fronte i serragli del ci-

milero, i Francesi si volsero ad atlaccare la rocca, per isfolgorarlo

poi a tergo dallo spazzo di quella vetla. Ouesto e lo sforzo supremo

della giornata ,
e questa 1'ora diffinitiva della batlaglia. Quel pngno

d'Austriaci sfinili, die con prove eroiche di valore ban retto sin qu!

il cozzo di tanli assail!, non basta piu alia difesa di tutte le erle e

di lulti gli sbocchi, a un tempo sfesso investiti dalle squadre nemiche.

Senza pro que' bravi e affraliti baltaglioni accorrono dall' unospigoto
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delle chiostre all' allro
,

dall' un ciglio di rupc all' allro
, dall' uno

aU'altro spaldo delle trincee. Le colonnc francesi avanzano a passo

lento si, ma coslante solfo la grandine delle loro mclraglie : c con

un disprezzo della vita quasi incomprensibile si ficcano urlando fin

presso le bocche fulminanti dei cannoni. II mugghio e lo stridore

di quelle falangi inville risuona minacciosissimo tra lo scoppio e il

rimhombo delle arliglicric. Finalmenle il magnanimo colonnello

d'Auvergne s'arrampica pel primo in un picco di quelle allezze, e col

bianco fazzolello sulla punta della spada saluta I'lmperatore. Ouesti

10 risalula con un applauso e con una levaia di berrelto. Cotesto e

11 salulo e 1'applauso della villoria. Lo senlel'Auslriaco: ma indarno

si contcnde di soffocare quel grido gioioso, e di fare arginc al nemi-

co straboccante. All' una Brigala succedc 1'altra : le cariche simolli-

plicano vigorosissime : ai Tcdcschi non rimanc altro scampo , che

ripiegare per le valli dirimpelto a Pozzolengo ed a Cavriana. E per

queste si mettono pur inseguili dai Francesi, i quali non trovano piii

ritegno, salvoche in una bufera di cielo che con folgori , lampi, gra-

gnuola e pioggia dirolta pose Iregua a queH'atroce beccheria di uma-

na carne. Basil che del solo Corpo del Baraguay d'Hilliers, quattro-

mila soldali con dugenlrenlaquallro ufficiali
, giacevano quali morti ,

quali agonizzanli e quali feriti per li sopraffossi , per gli steccati e

per le piallaforme di quelle nalurali o artificial! baslite di Solferino.

In lanto che questi conflitli operavansi nella parle sinistra del cen-

tro
,

nella sua parte destra il Mac-Mahon era duramente alle prese

con altre legioni auslriache ,
le quali abbarravangli il passo di san

Cassiano e di Cavriana, e minacciavano pertinacemenle di segregar-

lo dal Corpo del Niel. Esso aveva contro se quello stesso Clam-Gal-

las, che gli avea fatla pagarc a si alto costo la corona di Magenta.

Impadronitosi di leggeri della Ca'Morino, egli addirizzava gia le sue

colonne verso san Cassiano
, quando dalla slrada di Guidizzolo gli

spunlo al fianco una fitla schiera di Tedeschi. Incontanente faposta-

re ventiquattro cannoni in faccia a quello stuolo, e comincia a tem-

pestarlo con un fuoco vivissimo. L'Auslriaco impavido contrabbatte

co'suoi pezzi, e s'accende un pauroso duello di artiglieria, nel quale il

celebre generate Auger cade monco d'un braccio, e poco di poi muore.

Serie V, vol. 7, fasc. 307. 4 18 Decembre 1862.
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Al Mac-Mahon peri) il rischio maggiore veniva dall'csercito dello

Schlick ,
il qualc nel piano di Medolc mclteva alio slretle Tala sini-

stra francese e tcndcva difilato a scommetterla dal centre. Or il vano

Ira il Mac-Mahon e il Niel era notevole
,
e ne 1' uno ne 1'altro aveano

forze bastanii ad empirlo. In buon punto gli giunsero Ic ducDivisio-

ni di cavalleria Portouneaux e Desvaux e piu lardi la lerza del Mor-

ns : le quali spiegandosi all'apeilo in ordinanza di ballaglia, scher-

mirono i suoi lati deboli e si azzuffarono ancora bravamcnle coi ca-

valli del Mensdorf, die si erano slanciati a tribolare i battaglioni a

man ritta. Per lo die il Maresciallo
,
rinfrancato se non assicurato

da qucsla banda, si volse a san Cassiano ed aizzo la divisione La

Molterouge all'acquisto della terra.

L'assalto fu si rabbioso, che gli Austriaci poc'oltre mezzogiorno

piegarono per rattes tarsi nel Monte Fonlana, e impedire 1'accesso in

Cavriana, ullimo baloardo del loro cenlro. Queslo accavallamcnto di

dorsi fa pei colli di Cavriana le veci di un contrafforle di cosi ardua

espugnazione , ch'egli rilrae deH'asperila di Solfcrino. Gli Austriad,

capitanati dall' invillo principc Hesse, vi si fermano immobili, e d'in-

di rionoyellano la lotla die tronca 1' impeto dei Francesi. Di fatto

non solamenle ricacciano i bersaglieri algerini da un ridolto, in cui

s'erauo annidali, ma vincono piu altri altacchi, nc'quali vien meno la

vigoria degli assalitori. Se il cenlro auslriaco non fosse gia state

sconnesso ,
il Principe avrebbe ora potuto ripigliare 1'offesa e ri-

scallarc la terra di san Casssiano.Ma le Guardie, di cui non era piu

bisogno solto Solferino
,
sono invialo a rislorare contro lui il combat-

timento : cosi che appresso un'oslinatissima ma inutile resistenza
,

quhici pure gli Austriaci, accaneggiali per ogni verso dai nemici so-

verchianti,e fracassati dalle artiglierie, son costrelti a retrocedere e

a far capo verso gli ultimi poggi di Cavriana.

Dalle erte di quei dossi V imperalore Francesco Giuseppe spinge-

va innanzi cio che restavagli d'uomini freschi, per opporre una diga

alle colonne francesi, die di velta in vetta o di clivo in clivo si rove-

sciavano a inondai-e quell' estremo ricovero del suo centro. Egli fin

dal matlino non s'era dato posa un istante : ma trascorrendo sempre

per le file de' soldati, e conducendoli talora egli in persona ove piu

gagliardo era il diluvio delle palle ,
incoravali e scaldavali ad au-
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daci prodezze. Ma oltrcche il furore dci Frances! era divenuto cosa

irrefrenabile, le loro artiglierie rigate giugnevano tanlo in la col tiro,

clie gli malmenavano orridamente le medesime risen e : si clie tra

per lo scompiglio ingeneralosi dallo sconquassamento del centro, e

pel macello che il gioco dei dclli cannoni rnenava degli Austriaci in-

nanzi a Cavriana ,
1' Imperatore si risolse ad abbandonare il sito

,
a

far sonare a raccolta e a ridurre gli stormi del Clam e del Zobel yer-

so Goito : e la procella che scrosciava il favori nel suo divisamento.

Con la presa del pacsolto di Cavriana la battaglia nel mezzo era

conchiusa, e la riuscita della giornata appena potevaammellere dub-

bio. Cio non di meno i Tedeschi, che erano pienamenle vittoriosi

nella loro ala destra contro i Sardi, e che non erano per nulla sner-

yali nella sinislra contro il Mel
, per comandamenlo dell' Imperatore

tentarono sopra questo una riscossa, che fu a un atlimo di cambiare

le sorli degli esercili.

Stanteche da questo corno i Frances! erano men poderosi che i

lor nemici: ed inollre il Corpo del Canrobert, che stava collocalo tra

Medole e Guidizzolo, non li potea fiancheggiare se non debolmen-

te, perocche a questo Maresciallo era ingiunlo di rimanere a bada

d'un Corpo auslriaco, il quale dovca sbucare dalla via di Manlova,

sccondoche una spia nc aveva mandate ragguaglio secrelissimo a

Napoleone. Ouindi la tenacita del Canrobert in andare serbato a soc-

correrc il Mel, che setle volte in cinque ore lo scongiuro di aiuti : e

quindi 1'origine di quelle altercazioni tra i due capitani, che poscia si

divulgarono per le stampe 1.

1 II barone di Bazancourt nel vol. II della sua Campagne d' Italie, a pa-

gina 221, porta il testo deH'ordinc trasmesso clall'Imperatore al Canrobert;
e insieme quello del bigliettino della spia con la patria sua, col nome e co-

gnome. Ecco questo curioso documenlo
,
che dal fraucese noi voltiamo in

itaJiano alia lettera.

2 Gitigno 6 ore 5j4 della mattina.

L' Imperatore vi dirigge la carta qui acclusa. Sua Maesta n* invita che

facdate sopravvcgliarc la parle indicata da queslo ragguaglio.

Assola 23 Giugno 8 ore di sera.

Un vetturate uscito oggi da Mantova, riferisce che un Corpo amtriaco

creduto forte di 20 insino a 50 mila uomini, fanleria, cavalleria, a,rtiglieiiaf



52 GIUL10 OSSIA UN CACC1ATORE DELLE ALPI

II Niel pcrlanlo, die dopo occupalo Medole lorse la marcia verso

Guidizzolo
,
non tardo ad afFron tarsi con T ala sinistra austriaca

,
la

quale validlssimamenle gli si allraverso nei dintorni della regia stra-

da di Goito, che e la chiave di lulto il piano. Sino alle ore tre pome-

ridiane il Maresciallo, che si vedeva Iroppo disuguale di forzc appet-

to del Wimpffen , penso che fosse meglio conienersi in una difesa

che avesse pero sembiante di offesa robusta : e con cio dar tempo,

come suol dirsi, al tempo, e aspeltare le rinforzate che egli iva chie-

dendo istanlissimamente quando al Canrobert e quando al Mac-Ma-

hon. L'Austriaco, che non aveva ancora il segno di giltarsi addosso

il fianco nemico, si contento alia sua volta di respingere poderosa-

mentc i suoi altacchi. Ma per cio che la linea era distesa e il giuoco

andava in lungo, egli accadde che si il Niel come il Wimpffen con-

sumarono in questa ruvida tenzone di temporeggiamento il nerbo

piu scello delle loro milizie; per tale che nel punto di dar principio

al generalc movimento offensive, Tunica riserva che sopravvanzasse

al Tedesco era la Brigata Sebotlendorf con due ballerie. 11 rimanen-

te de'suoi Corpi era stanco, lacero
,
affralilo e in pessime condizioni

pel diuturno e accanilissimo coniballere che avea falto sin dal mal-

tino. Per opposite al Niel giunsero nuove riserve a redinlegrarlo del-

le gravissime perdile patile.

Violentissimo, anzi di un'ardilezza forsennata, conforme lo quali-

fica il Bazancourt, fu 1'impelo, col quale gli Austriaci si scaricarono

e uscito dalla piazza di Mantova dalla Porto, Pradtlla, e si e inoltrafo per
la via poslale di Marcaria ; i suoi avamposli sono vicinissimi a noi, nel ml-

laggio di Acqua Neyra.
Mi affrctto di spedirvi quesle informazioni, a do che dlate loro quel pest

che vi sembrano meritare.

Fergi Andrea.

Questo signor Fergi Andrea di Assola scrisse egli il vero, o scrisse il fal-

so ? Gerto e che il Corpo annimziato non si mostro puiito , e che il Can-

robert designate a respingerlo tennepercio ozioselesue forzetutto ilgior-

no, con sommo discapito del Niel. Ma feco 1'obbligo suo. Pare tuttavia cha

veramente il detto Corpo fosse in marcia, e che fosse raUeimto nel suo avan-

zamento dalla divisione Autemarre, che staccatasi dal Corpo del principe

Napoleone, camminava da Piacenza verso il Chiese. Tanto ricavasi dal Rap-

porto ulliciale austriaco, il quale nulla di meno riduce quel Corpo a un paio
di Brigale del Liechtenstein.
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all'offesa dell'ala destra di Napoleone. Le Divisioni e le Brigate loro,

quantunque si mal ridotte, fra gli sprazzi delle mitraglie saltavano

sopra le baionelte dei baltaglioni francesi con foga di pantere. Qui

fu che il giovanc principe di Windishgraetz, a capo del suo reggi-

raento, si bulto croicamente nel mezzo dei quadrati nemici, e ingag-

giata una mischia furibonda, casco colpito da duepalle. Quell' invitlo

non cadde d'animo percio. Si fe sollevare in alto : e la sotto il nugolo

dei proietti, esangue, con la spada, coi gesli, col ranlolo dell'ago-

nia, altizzava i suoi prodi a cacciarsi oltre, a fendere quclle lisle di

ferro e di fuoco, a sbaratlare que'muri di umani petti. E 1' esempio

d'una intrepidila cosi rara infiammo di tali spiriti quel reggimento,

die, toltone il pronto accorrimenlo di Ire saldi baltaglioni francesi,

i quali lo oppressero ,
si sarebbe aperla la via fmo dentro il cuore

dell'ala nemica.

L' Imperatore austriaco, visto finalmenlc die il dilagare rapidissi-

mo delle legioni francesi impossibilitava al WimpfTen il buon suc-

cesso finale, spicco messi per ordinargli die ritraendosi dovesse ap-

prossimarsi al Mincio. II che esso adempi nel trambusto di quel lem-

porale, die pareva mandato dalla pieta del cieloperdar lermine alle

sformate uccisioni, le quali insozzarono di tanlo sanguc le ferlili cam-

pagne di quelle pianure. II Niel adunque fu salvo, ma al prezzo di

circa cinquemila uomini die giacquero o spenli o feriti nel camp

della battaglia.

Rimaneva la destra clie, solto gl' impulsi del Benedek, tenzonava

coi Sardi nei dirupi di san Martino. In quest' ala la vittoria sorrise

agli Austriaci, fino al memento nel quale al Benedek fu imposlo dal

suo Sovrano cbe dietreggiasse per non restare solo, sebben vincitore,

-fuori del grosso dell'esercilo e ravviluppalo dai nemici. E fama che

il bollente Generate ricalcitrasse forte a queslo comandamento
,
do-

lendogli all'anima di lasciarc dimezzata, per cagione del centro messo

in soqquadro, la ghirlanda de'suoi allori. Ma gli convennefare di ne-

cessila virtu.

Di fallo i Piemontesi ripartiti nelle tre Divisioni Mollard, Cucchiari

e Durando, e sminuzzali in colonne di esplorazione, aveano la maltina

dalo di cozzo nelle schiere di lui, dalle quali erano slati ricacciati

bruttamente. Ragione polissima di questa disdetta fu lo sparpaglia-
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mento cccessivo delle loro forze: inlantoche il Tedesco ebbe buono

in mano da slrilolare le tre loro Division! a una per volla. E cosi ncl

vcro adopero il Benedck, sgominando regolalamenle prima il Mollard

nolle sommita di sail Martino, poi il Durando verso la Madonna del-

la Scoperta, e poi, quantuuque con maggior coslo, il Cucchiari sulla

via Lugana. Di die, non per difetlo di valore nelle truppc, ma per

poco accorgimento dci loro capi , avvenne ehe le schierc sarde bat-

levano a raccolta e riposavano dalle armi, nel tempo in cui i Fran-

cesi in Solferino aflerravano le primizie della vitloria.

Intorno alle ore due pomeridiane il Re subalpiuo ,
aflliltissimo di

quello scorno, informa il Mollard che la Divisione Fanli arrhera in

aiuto suo, e che adunque egli torni alia carica, e risarclsca 1'onore del-

le insegne di Savoia. Si riordinano le colonne, si appresia il nuovo

assalto, e coi soccorsi venuti si marcia alacremente al conquisto dei

posti di san Martino e di Pozzolengo. Sonavano gia le ore cinque : lutlo

1' esercito austriaco difilava pel Mincio, e il Benedek ricevea avyisi

pressanlissimi di dare indie Iro. II turbine scoppio in queslo mezzo.

Sfogata I' intemperie, i Piemontcsi procedono all'aUacco non piu del

Corpo, ma del retroguardo del Benedek, il quale aveva gia disposla

la rilirata voluta dall'Imperatore. Esso perallro innanzi di abbando-

nare que' sili, ne' quali aveva cosi bene ricordalo ai Sardi com' egli

fosse sempre il terribile Benedck di Custoza e di Mortara, sbaraglio

ancora una volta le soldalesche di Yiltorio Emmanuele: e fecelo con

lal polso e con tanto urto, eke di que' miseri baltaglioni meno un

macello crudissimo e levonnc prigioni a centinaia. Dopo di che, a ma-

lincuore, imprese il suo ritorno verso ilfiume. II non difficile acqui-

sto dei colli, delle cascine e dei borghi, da cui gli Austriaci sgombe-

ravano di loro volonta, coslilul, dalle ore sei fino allenove della sera,

quello scorcio della battaglia, che i Piemontesi appellano la loro

grande vittoria di san Martino
,

la quale fu pagala con quallro-

mila e dugensessantatre uomini o morti o ferili, e con mille e dugcn-

cinquantolto prigionieri. Di questi i Sardi vittoriosi non tolsera

al nemico die un picciol numero, il quale nel rapporto loro credet-

lero bene di non ispecificare 1.

1 Non e animo nostro di menomare punto la lode che la bravura dei Pie-

montesi mrit6 in quest' aspra battaglia. Ma altro e che fosse grande il va-
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Con la lornala degli Austriad verso il Mindo, e col passaggio lo-

ro nell' altra sponda, ebbe fine questa pugna morlalissima, la qual

Ira le piu mcmorabili, per le slragi, die si sieno commesse nel

presente secolo. Imperocche stando alle somrae die ciascuna delle

parti ha pubblicale siccome autentiche
,
ma die sono assai minor!

del vero, gli Austriaci ebbero tredidmila o uccisi o trafitli, e gli Al-

leali n' ebbero insieme presso a dicioltomila. II che da un novero

di trentunmila uomini die, nel volgere di quatlordici ore, perdeltero

quali la vita e quali il sangue.

Nc pole essere altrimenti chi consider! il valore egregio, col quale

si'combatle da amendue gli eserciti, e la disperata necessila in die

era il Francese di vincere, per non reslare affogato tra le Alpi e il

lago di Garda. Che a tale rovina avrebbelo assai vcrosimilmente

trascinato un rovcscio, tocco in quel giorno e in quelle special! con-

lore, allro che questo valore riuscisse vittorioso.L'attenta letturanon solo

dei tre Rapporli u/ficiali, cioe del sardo, dell'austriaco e del francese; non

solo delle cronache del Bazancourt, e dei commeutarii del Rustow; ma della

note critichc aggiunte a questi commeutarii dal colonnello sardo Pratesi, e

della Storia della lerza Divisione dell' esercito sardo nella guerra del 1859,

scritta da Cesare Rovighi, pone in evidenza tre cose che a questo proposito

debbono essere avvertite.

La prima e che in questa battaglia, chiamata di san Martino, la condotta

dei Sardi j\i uua catena di error! tattici assai madornali. II Bazancourt li

mostra sotto un velo di poetica compassione ;
il Rustow li annovera e li bia-

sima
;

il Pratesi li confessa
;
il Rovighi stesso li censura con rispettiva timidez-

za: e I'ar.clamento sparpagliato e confuso dei Corpi li palesa chiari nel fatto.

La seconda e che nessuno degli assalti di nessuna delle Brigate o Divi-

sioni sarde, ebbe buoni effetti contro gli Austriaci, sino a che il Benedek non

comincio a ritirarsi: ma che anzi tutti furono potentemente ributtati, con

tale sbaratto delle colonne assalitrici, che il Rustow non dubita qualificarlo

col nome di fug a. Ne i Rapporli ufficiali celano queste rotte, e il francese

in ispecialta le accenna con minutezza. T\
T
cl primo azzufFamento, occorsotra

san Martino e Pozzolengo, dice questo Rapporto, de gros renforts autrichiens

firent reculer les Piemontais jusqu' en arriere de san Martino. Nel secondo

della Brigata Cuneo per la presa dell'altura : deux fois elle en atteiynit le som-

tnet en s' emparant de plusieurs pieces de canon, mats deux fois aussi elle dul

ceder au nombre et abandonnersa conquefe. Nel terzo, in cui la divisione Cuc-

chiari si uni con quella del Mollard : les troupes sardes s' elancerent sous un

feu meurtrier: I'eglise et toutes les cascines de la droile furent emportees, et
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dizioni di sili. Ed c ben sicuro che se Tunila del comando nel cam-

po austriaco fosse slala pan all' intrepidita delle milizie che vi bat-

tagliavano, 1'ardore e lo sforzo del Frances! sarcbbe venuto meno,

contro la saldezza della difesa, conforlala dal benefizio di luogbi ri-

pidissimi. Ond'e che le aqulle della Francia, sole vincitrici in Solfe-

rino, vi riportarono un trionfo splendidissimo e che fu lutlo merito di

bravura, d' ingegno e di quella prodezza, che fa di lei la potenzapiu

bellicosa del mondo.

LXXII.

II commialo che Giulio tolse da' suoi ospili umanissimi
, fu cosa

piena di cordialila e di tenerczzc. Adriano, nulla ostanle i difetluzzi

di poco umore liberalesco che nel giovane gli erano dispiaciuli, non

huit pieces de canon furent enlevees: mats Vennemi parvint encore a les de-

gager et a reprendre ses positions. Nel quarto la Brigata Acqui : regagna le

terrain perdu, ct emporta les hauteurs sans reussir cependant a s'y mainlenir.

Laonde appresso quest! quattro gravissimi scaccomatti, i Piemontesi epuiste

firent retraite, e stettero senza combattere fino al momento del temporale,

quando cioe il Benedek, sull' ordine dell' imperatore Francesco Giuseppe,

principle egli a retrocedere.

La terza cosa finalmente e che questa ritirata del Tedesco non fu per

nulla determinata dai Sardi, ne dai loro attacchi tutti vittoriosamente respin-

ti, ma dalle condizioni gcnerali del rimanente esercito austriaco, il quale

essendo scommesso nel centro e nella sinistra dalle armi francesi, non po-

teva reslare con un' ala sola, e con la men forte, nel campo della battaglia.

II che si conferma da questo, che il Corpo del Benedek fu 1'uHimo a ritirar-

si: e che ancora dando indietro sgomino la Brigata Pinerolo che lo attac-

cd, e le fece 400 prigionieri, siccome si ha dal Bapporto austriaco.

Da queste osservazioni risulta primieramente che nelle tre ore (dalle sei

alle nove della sera), nelle quali si opero la cosi delta vittoria dei Piemontesi,

sconfitti sempre nelle undici ore precedent!, essi Piemontesi forti di quattro

Divisioni, furono alle prese con la sola retroguardia del Benedek, la quale

non ostante che fosse tale, disputo loro vivamente 1'accesso ai hioghi che

ellaabbandonava. Secondariamente che i luoghi occupat' quindi dai Piemon-

tesi non furono conquistati da loro, ma lasciati lor in dono dal nemico, per

caglone della vera vittoria francese in Solferino e in Cavriana. Queste due

irrepugnabili conclusion'! danno il modo di fare un imparziale giudizio della

battaglia di san Martino.
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sapea saziarsi di slringergli le mani c di profierirglisi con ogni lar-

ghezza di cortesie. La buona Clelia lagrimava dolcemenle, e diceva

parerle di ripcrderc in lui il diletlo c compianlo suo Adolfo. Cclso, con

la solita enfasi di pocta ,
lo infiorava di gentilezzc , pure rammari-

candosi clie a lui solo egli avesse menlilo il suo vero nome per tanto

tempo. Ma le graziosita di Leopoldo ,
die per ogni occorrenza voile

rifornirlo di monela, e le amorevolezzc del caro Maso
,
e i saluti c i

ringraziamenti e le promessc \7 icendevoli Ira loro due
,
non finivano

piu mal.

Per ultimo accompagnandolo questi alia monlaloia del calessino
,

c lenendogli la deslra calcata sul cuore :
- - Addio duuque ,

Giulio

mio bello ; gli disse con soavc espressione di vollo e con gli occhi

bagnaii ;
addio. Non aggiungo alt re parole, perchc Ira poco ci rive-

dremo. Appena slato Ire giorni con la mamma mia, io senza manco

verro in casa tua col babbo. Fa buon viaggio, ricordami a lua ma-

dre e a lua sorella, e voglimi il bene del mondo. E lo riabbrac-

cio. Giulio rimase con un tal groppo di affelti nel scno, die non ebbe

campo di rispondere se non singhiozzando e serrandosi impeluosis-

simamenle il petto dell'amico sul suo. Dopo di clic si volse
,
ribalzo

al collo di Adriano e di Leopoldo, bacio Ruggero, risaluto la Clelia c

spiccato un sallo rnonlo nel carroccino, si asciullo le ciglia e fu in via.

Lungo il cammino sembravagli d'essere uscilo come daun incan-

tesimo, non polendosi quasi persuadere die egli tornasse finalmen te

in patria, e clie i Ire mesi da se trascorsi in tanti guai e in ianli

pei'icoli e profugo dalla famiglia ,
fossero verila e non sogno. Du-

rante il \iaggio ,
scrive esso in un foglielto di sue memorie

,
non

apersi bocca con nessuno
, quantunque avessi compagnia bastante-

mente buona. Non avea voglia di parlare : ma era tutlo assorlo in

pensare al passalo e piu al fuluro cui andava incontro. II passato mi

x^onfondeva , si die ogni momento io interrogava me slesso :
-

Vegghio o dormo? e il fuluro mi turbava al piu alto segno. Le

Islanze del signor Leopoldo, perche mi fossi sbrigalo a parlire, e quel

suo Fale presto che mi avea ridelto spessissimo con qualche

aria di mistero, mi risonavano del conlinuo aH'orecchio e mi intorbi-

davano 1'anima di foschi presentimenti. Quanle fantasie mi volarono

mai per la testa in quelle settantre ore di slrada I Aveva meco il
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Marco Visconli del Gross! ,
die mi provvidi in Milano per passar la

noia. Forse cento volte mi feci a leggerne qualche periodo ,
e cento-

volte richiusi il libro, perciocche la mente mi si svagava. In somma

10 non aveva altro ristoro che pregare Dio die non fosse vero quello

che io mi immaginava ,
o piu tosto quello die mi nasceva da se

nella immaginazione ,
e die mi dava una tediosissima malinconia.

La sera della festa di san Giovanni Ballista, in suH'annollare
,
la

vetlura, che conduceva il uostro giovane, era a meno d'un miglio dalla

citta sua cotanlo sospirata. Esso, che si peritava d'entrarvi prima che

fosse buio ,
chiese di scendere per fare il res to a piedi ,

lasciando

detto che avrebbe poi per agio mandalo a prendere all' uffizio delle

poste la sua borsa da viaggio. E cosi solo soletlo si avvio pianamente

Terso la barriera d'ingresso. Avvegnache la stagione fosse bella e la

slrada amena, tuttavolta da quclla banda non era molta frequenza di

passeggianti. Ito per altro un po' innanzi egli scorse venire da lungi

incontro a se un cocchio, sollo cui era appaiata una coppia di slor-

nelli che gli parvero lutti quelli della Contessa sua madre. Li affisa

attentamente : niun dubbio, son dessi; c riconosce Biagioil cocchiere.

Giulio s' intese correre un sudorelto per la vita e un trernoretto per

le ossa cosi improvviso,che gli sospese 1'alito nelle labbra: ma per

la migliore, increscendogli di fare scene in pubblico, si calo in fretta

11 cappello in sulle sopracciglia, e cavata fuori la pezzuola sisoffio il

naso c si torse da un lato. II legno arrivo di trollo gagliardo e passo

ollre. Ma il garzone, die avea sbirciato un tanlino con la coda del-

1'ocdiio
,

vide
,
cosi tra chiaro e scuro

,
die dentro vi sedeva una

giovine donna vestita a bruno
,
con scco una bambinella : non polo

ravvisare pero bene ne chi fosse Tuna no chi fosse Taltra. Che slrel-

ta
,
die curiosita

, che ansia Io assalse in quel punto ! Comincio a

sentirsi freddo, e le gambe gli vacillavano.

Come fu piacere di Dio
, egli s' inlrodusse nella cilia all' ora in

cui da per tulto si accendevano i fanali
,
e volgendosi da questo in

quel canto s' incammino difilato inverso casa : non si pero die egli

seco medesimo non duellasse
,
combattendolo miile conlrarii pensie-

ri
;
e sopra tulto il timore di qualche sinistro avvenimenlo che aves-

segli funestatola famiglia. Quei veli di lutlo nella carrozza della Con-

tessa e gli aveano ferita la menle,e incussa al cuore una trepidazio-
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ne che il tenea pavido e irrcquieto. E di fallo chi poteva esserc mai

la giovane signora che vi stava assisa? La madre? no: la sorella?

non gli era parso che fosse. Poi come e perche quella fanciullina ?

Eppurc la carrozza era quella, quelli i cavalli, Biagio quel desso che

li guidava.

Tra quesle perplessita di sospizioni e di indovinamenti
,
Giulio

pervenne in capo alia contrada che imboccava la piazzetta del suo

palagio paterno. Si fermo, lo guardo e litubava. Dalla lontana, 1' an-

golo sporgente non mostrava lume entro niuna fmestra ne del primo

ne del secondo piano. Fossero in villa? diss' egli fra se : e cre-

scevagli 1' esitazione. Or mentre tentennava cosi incerlo, se dovesse

premiere un partito piu losto che un allro , gli sopraggiunse di fian-

il cocchio, nel quale poco dianzi si era scontrato. Lo raffigura e

vi spalanca sopra gli occhi. La piccina non v' era piu: ma, cagione

1' oscurita , egli non arrivo a discernere nettamenle la persona abbi-

gliata di nero che v' era sedula. Nondimeno tenne di mira il legno ,

e osservo che e' svoltava per infilare il portone del palazzo. Dun-

que non sono in villa ! esclamo da se con se.

Qui tutto agitato si determina a cercare alcun intimo conoscente,

che lo intrometta nella soglia domestica. A lui manco il coraggio di

farsi cosi tulto solo dentro quell' alrio, quelle scale, quelle stanze,

d' ond' era fuggito in modo si indegno e vituperoso. Gli risovvenne

della zia Olimpia. Chi meglio di lei avrebbe potuto presentarlo alia

madre ? Si mosse pertanlo alia volta della casa del conte Giacomo.

Se non che inoltratosi per la via un pezzetto, rimuto parere e giudice

piu opportune di ricorrere al canonico don Egidio. Detto fatto : ac-

celero il passo, entro a lui e picchio all' uscio. II tapinello non avea

piu fiato in bocca, ne colore in faccia : un gelido sudore gli irriga-

va le guancc, e il petto martellavagli a doppio.

L'uscio si aperse, e in un istante Giulio si trovo nolle braccia del-

V affezionatissimo suo maestro, che se lo tenne stretlo al cuore forse

due minuti. Ma scioltosi da quel tenero e focoso amplesso e forbi-

tosi il volto che grondava ,
il giovane ruppe tutto fioco e affannoso

a dimandare : Dov' e mia madre ? mia sorella ? come stanno ?

Canonico, deh andiamo ! presto, presto, subito da loro. Don Egi-
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dio, die penava a rimettersi dalla sua cosi improvvisa commozio-

ne, a questa dimanda impallidi e si rannu\olo un pochino. Giulio

che pendeva a sospettarc il peggio , sgominalo da quel pallore e

da quella nuvolelta : Ahime, don Egidio! incalzo tosto; e perche

si turba clla ? ah, fosse qualche disgrazia ....
- Che ,

che
,
die ? rispose 1'allro sforzandosi di simulare il suo

repentino smarriraento.

- Ah Dio, ho capito ! soggiunse allora il giovaue tramba-

sdato : e cascando sopra un sofa, levossi le mani alia fronte, e ri-

pele quasi ruggendo : Dio mio, Dio mio, ho capito !

- Or che ? Giulio
,

e che hai tu capito ?
,
che e questo ? -

replico il Canonico guizzandogli addosso e sorreggendolo per le

spalle.

Me infelice ! io
, poverelte, le ho uccise ! mormoro il rni-

sero : e sembro divenire un marmo.
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VI.

Tragica fine di Cristoforo e Sergio.

In Roma
, dopo 1'esaltazione di Stefano III

, potenlissimi erano ri-

masli il primicerio della S. Sede Crisloforo cd il secondiccrio Sergio,

di lui figliuolo. E la potenza loro non proveniva solo dal tenere chc

faceano le due priraarie dignita palatine, e dall'aver quindi Ira le ma-

ni la somma dei piu important! affari della Chiesa e dello Slato, ma

sopratlulto nascea dalle splendide imprese die in pro della Chiesa o

dello Stalo aveano con mirabile virtu e felicita ultimamente compiu-

le, liberando la Sede Apostolica, in prima dalla lirannia del Duca

Totone e dell' anlipapa Coslantino
,
e poi dal nuovo pericolo di ser-

vitu, in cui la scaltra ambizione di Re Desiderio e gl' inlrigbi di Val-

diperto aveano cercato di recarla. Per opera loro era stala schiac-

ciata in sul nascere la fazione longobarda ,
e rafforzata I'amicizia coi

nuovi Re dei Franchi
, Carlo e Carlomanno

, presso i quali Sergio

avea con sommo favore adempiula la legazione commessagli dal Pa-

pa. In loro mano era passata tutta la potenza die la famiglia di To-

lone aveva esercitata fuor di Roma, nella Tuscia c nella Campania;
ed in Roma aveano devotissimo il popolo c le milizic, mcntre fra i

grandi niuno era die potesse a gran pczza levarsi a loro paraggio.

1 Vcdi il volume precedente pag. 440 c segg.
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II Pontefice stesso, che ai due primal! anclava dcbilore della sua as-

sunzione
,
sembra che rimanesse quasi edissato dalla soverchia loro

autorita, ed inceppato nel libero esercizio della polesta sovrana dal

predominio dei due Ministri
,
nei quali non e inyerosimile che 1'al-

tezza della fortuna avesse gonfiato alquanto gli spirili a trasmodare

nel comando. Ma se in essi fu tale colpa, ne pagarono ben cara la

pena colla miseranda caduta e crudel fine che siamo per rac-

contare.

Autore ed arlefice della loro rovina fu il Re Desiderio. Egli erasi

dapprima mostrato loro amico ed ayeali gagliardamenle aiulati ad

abbattere 1'anlipapa ;
ma da quel di

,
die essi

, opponendosi all' elc-

zione di Papa Filippo e rompendo le trame ordite dal prete longo-

bardo Yaldiperlo, ebbero sconciato, anzi distrulto d'un colpo tutti i

disegni che il Re avea falti sopra Roma
, quest! si cangio in loro

mortalissimo nemico. La sommossa poi levatasi in Roma contro Val-

diperto ,
la cattura di lui fatla quasi a furor di popolo ,

c la barbara

morte, di cui era stalo viltima, dovettero \iepiu inasprire 1'ira del Re

contro Cristoforo e Sergio ,
da lui reputali non senza ragione aulori

di quegli eccessi
,
nei quali egli vedea straziata in persona del suo

agenle, la maesla propria e quella di tutla la nazione longobarda. A

queste cagioni un'altra se ne aggiunse principalissima ,
che e anzi la

sola, a cui il biografo di Slefano III presso Anaslasio espressamenle

arrechi le vendette di Desiderio: ci6 fu lo zelo di Cristoforo Sergio

per le giustizie di S. Pietro. Imperocche il lettore ricorda, come fino

airullimo scorcio del pontificato di Paolo I la gran lite dellc giusli-

zie non era mai slata interamente composta ;
lottando sempre 1'aslu-

zia e perfidia del Re longobardo contro gli sforzi del Papa e di Pipi-

no e dei loro conlinui messi. Morto poi Paolo I e 1'anno appresso Pi-

pino, mentre Roma era in iscompiglio per 1' intrusiono di Coslanti-

no antipapa, ed in Francia i due Re novelli erano dislratli da guer-

re e mal d'accordo tra loro; egli e Iroppo verosimile che Desiderio,

non pure ritenesse le lerre e citla gia tolle alia S. Sede
,
ma profil-

tando dei torbidi, altre piu ne ghermisse. Ora il primicerio Crislo-

foro, stato gia sotto Paolo I zelantissimo ministro della S. Sede, ap-

pena fu create Stefano III
, prowide tosto a riconquislare alia Chiesa
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tutti i dirilli del suo femporale dominio; c percio era continuo in-

sieme con Sergio a sollecitare lo zelo
, gia di per se allivo

,
del

nuovo Pontefice , perche esigesse da Dcsiderio le giustizie ,
e con

lettere c messi incalzasse i Re dei Franchi a costringerc il Longo-

bardo a restiluirle 1.

Cristoforo e Sergio erano dunque in Roma i piu potenli e dichia-

rati avYersarii della politica invasiva di Dcsiderio ;
e loro viventi

,

ben vedeva il Re che troppo arduo gli sarcbbe tomato il venire mal

a capo de' suoi disegni. Egli risolse pertanto di disfarsene, e colla

loro perdita soddisfare ad un tempo le sue vendette. Per ferirc piu

sicuraineuto il colpo, gli parve di recarsi in persona a Roma; laon-

de a colorare la mossa
,

fece correre voce di voler fare alia cilia

santa un "viaggio di divozione, per venerare le tombe degli Apostoli,

e al tempo stesso tratlare amichevolmente col Papa intorno allc giu-

stizie 2. Ma, nell'aUo die alleslivasi al viaggio, cerco la prima cosa

di prepararsi in Roma stessa il terreno
, guadagnando a' suoi dise-

gni un cotale Paolo Atlarta, camerierc del Papa, personaggio poten-

te in corte e nella citta per numerose aderenze, ed emulo senza dub-

bio della troppa grandczza di Cristoforo e Sergio. Colla potenza del-

1'oro e con ricchi regali, che il Re fece tenere sottomano a Paolo ed

a'suoi parligiani, leggermente gli riusci di trarli alle sue yoglie, c di

farli strumcnti docili di tutte le iniquita die meditaya. Ma la prima

istruzione che loro diede, fu die dovessero usare tutte le arli per

metterc Cristoforo e Sergio in sospelto e in odio presso il Papa, del-

la cui autorita stessa Dcsiderio volca senirsi per rovinare i due Mi-

nistri. L'Afiarta non pose tempo in mezzo a fare lo sccllerato uffi-

1 Nam sedulc Idem bcatissimus Pontifex suos missos atque litteras admoni-

torias dvrigere studcbat cxcellcntissimo Carolo Regi Francorum el eius yerma-

no Carolomanno item Rcgi, IMUINENTIBUS ATQVE DECERTANTIBUS IN HOC CHRISTO-

PHORO pniMicsRio ET SERGIO sscuxDicsRio
, pro cxigcndis a Desidcrio Rege Lon-

gobardorum iustiliis bcati Petri, quas obdurato corde reddcrc sanctacDei EC-

clesiae nolebat. Undcnimia furoris indiynatione contra Christophorum et Ser-

gium exardescens ipse Desiderius, nilebatur eos cxslinguere ac dclere. ANASTAS.

in Slephano III.

2 Pro quo suo ingenio maligno simulavit se quasi orationis causa ad bea~

turn Petrum hue Romam properaturum, ut eos caperc -potuisset. Ivi.
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cio 1
;
e 1'evento moslro

,
esscr cgli Iroppo ben riuscito ad alienare

dal Primicerio c dal Secondicciio 1'animo del Papa, il quale forse

gia sofferiva di mala voglia la Iroppa lore aulorila. Ma inlanlo que-

sli non dormivano. Appena ebbero odorale le nuove Iramc che da

Paolo Aflarta scgrctamenle ordivansi in Roma, ed inleso dclla visila

che il Re Desiderio acciugevasi di fare a Koma
,
\idero ad im Iratlo

dove paravano queste macchine, e si dicdero a farvi riparo. Dalla

Tuscia, dalla Campania e fin dal Ducalo di Perugia raccoUcro subi-

to gran moltiludine di armati, e con essi e colle milizie che gia era-

no in Roma, si prepararono a fare conlro il Re gagliarda ctyje^.; nel-

la quale prese anche gran parte il Conle Dodone, che cgugppi
Franchi trovavasi allora in Roma, in qualila di messo (!

manno 2. Indi, come Desiderio appressavasi, cLiusero tulle jj&putit)

della cilia, una delle quali eziandio murarono, c distribuili ijfpl

ienli su per le mura, quasi a formalc ed imminente asscdio, slettcro

aspeltando 1'arrivo del Re 3.

Desiderio infalli non tardo 4 a comparire in riva al Tevere, e com-

parve alia tesla di un giusto esercito
; Iroppo fiero veramenle e Iroppo

1 Dirigens ergo clam munera Paulo cubiculario, cognomento Afiarta, el

<a!iis elm iinpiis sequacibus suasit els ut in apostoUcam indignationem eos.

deberentinducere. Eiqucisdem Paulus consentiens, decorum perdiiione abscon-

se decerlabat. Ivi.

2 Illico aggregates multitudinempopuH Tusciae et Campaniaeseudu

Perusini, viriliter cum eadem populi congregaiione eidem Desiderio Reijipa-

Taverunt se ad resistendum. Gosi Anastasio^ il quale lace di Dodone; ma que-

st! e nominate nella Lettera di Stefano III a Carlo e Bertrada, che e la XLVI

del Godice Garolino.

3 Quin etiam portas huius Romanae urbis claudenlcs, aliam ex eis fabrica-

verunt, et ita armali omnes exislebant ad defenslonem propriae civilaiis. X\NA-

STAS. 1. cit.

4 Et dum haec agerenlur, subito conlunxit ad bcalum Pelrum Desiderius Rex

<cum suo Longobardorum exercitu etc. ANASTAS. ivi. Quanto all'epoca di que-
sta terza venuta di Desiderio a Roma, gli Aulori variano per 1' incertezza in

cui la lasciano i document!. II IAFFE la pone all'anno 771, dicendo esser cio

manifesto ex rerum serie (Regesta RR. Pontificwn, pag. 201). II BARONiola

fiferisce sotto 1' anno 770; ma il PAGI nella Crilica, la ritrae al 769, in cui fu

posta da Sigeberto Gemblacense. E stanno col Pagi, il GENNI (Cod. Carol.),
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gran corleggio per un pellegrinaggio di divozione. Ora qui lo spie-

gar netlo lutto 1' ordine e la ragione degli avvenimcnti clie segui-

rono
,
non e agevol cosa

; imperocclie i soli monumenti
,
da cui ab-

biamo la narrazione del falto
,
cioe la vila di Stcfano III e quella di

Adriano I presso Anastasio
,
e la lettera del medesimo Stefano al

Re Carlo e alia Regina Bcrtrada nel Codice Carolino
,
monumenti

del pari autorevolissimi
,
non pure discordano in alcuni tralli

,
ma

sembrano aprima giunla contraddirsi. Tuttavia, raffrontando con di-

ligenle critica i loro contest! e facendo la debita ragione dcllc condi-

zioni diverse dei narrator!
, egli non e impossibile il conciliarli e ca-

^ arnc un complesso ragionevole e coerente di notizie
,
con cui di-

sc non inleramcnte togliere la nebbia misleriosa die

'olla catastrofc. Ad ogni modo, ecco, a parer nostro, il vero

r^nto dol falto : del quale piu sotlo esaminercmo le variant!.

NMnto clie fu Desiderio a S. Pietro, ed accampalosi col suo eser-

cito nei dintorni del Valicano
,
invio toslo suoi ambasciatori al Pon-

tefice, pregandolo clie dovesse degnarsi di venire fuor delle mura con

lui ad abboccamento. II Papa condiscese
;

tenne col Re amichevole

colloquio, nel quale Iraltarono delle giustizie di S. Pietro; indi rien-

Iro tranquillamente in cilia, rimanendo pero quesla sempre ben

guardala e cliiusa contro i Longobardi, quasi contro nemici. Intarilf

insieme col corteggio del Papa era venulo al campo del Re ancke

Paolo Afiarla, cameriere ponlificio; ed abboccalosi anch'egli conDe-

o, sopra i modi di rovinare pronlamente Crisloforo e Sergio,

erano rimasli d' accordo
, che Paolo co' suoi partigiani leverebbe in

Roma una sommossa contro i due primal! palatini per ammazzarli,

e il Re si terrebbe pronto ad ogni uopo a sostenere Paolo coir auto-

e, se accadesse
,
anche coH'armi. Infalli 1'Afiarta e i suoi si

U TROYA (God. diplom. Longob. num. DCCCCV), il PAPENCORDT (GescMchte
tier Stadt Rom im Mittelalter, pag. 94), e ultimamente il GREGOROVIUS (Ge-
schichte der Stadt Rom im Mittelalter, Vol. II, pag. 369) il quale ne reca una
biiona ragione, dicendo che questi avvenimenti di Roma dovettero prece-
dere i trattali di nozze tra le due Gorti di Francia e di Pavia, fattisi nel 770.

Quanto al mese, egli e certo solamente che fu dopo 1'Aprile. cioe dopo ce-

iebrato il Goncilio contro Costantino antipapa.

Serie V, vol. V, fasc. 307. 5 22 Decembre 1862.
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aflacceiidarono toslo a for popolo e a sedurre o comprare gridatori e

sclierani pel meditato colpo; imperocchc 1'arte di preparare quelle

die oggi si dicono dimostrazioni popolari e di for giocare le molli-

ludini a talcnto dellc fazioni, e arte antica. Ma se in quest' arte 1'A-

fiarta era buon maestro
,
Crisloforo e Sergio non erano cosi nuo\i y

da lasiiarvisi cogliere alia sprovveduta ;
anzi al primo senlore die

ebbero della irama, antivenendo il loro nemico
,
raccolsero inconta-

nenle la moltiludine loro devola, e bene in armi, insiemc con Dodo-

ne e co' suoi Franchi
,
salirono difilato al Laterano per impadronirsi

dei loro insidiatori l. Qui i due condoltieri avrebbero volulo proce-

dere col debito riguardo : ma il popolo che li seguiva ,
non si teune

alle mosse, e folio impelo tutti insiemenel palazzo 2, rebbcroadun

tralto invaso quasi d' assalto, e inondato d'armi. Ouindi nella furia

e nella foga del cercare i ncmici per enlro a qucl vasto edifizio die

era il Patriarchio
,

fu perduto ogni rispelto alia macsla della resi-

denza ponlificia; e gli armali, rompendo porte e sforacchiando colle

lance le corline, penelrarono fin dentro la basilica, della di Tcodoro

Papa, dove trovavasi il Pontefice 3. II qualc a quell' improvviso

1 Paulus et eiu-s nefandissimi sequaces, inito cum, praedieto Lonyobardo-

rum Rege consilio, nitebantur populum Romanum contra eos seducere ad in-

surycndum conlra pracdictos Christophorum et Sergium, ut eos interficercut

Et dum hoc eis nuntiatum fuisset, aygregantes populum, asccnderunt arniati m
Lateranis ad capiendum suos insidiatores. ANASTAS. 1. cit.

2 Nunliatique more solito, impetum faciens univcrsa mu'liludo popuii qm
cum eis advenerat, ingressi sunt cum armis in basilicam domni Theodori Papa-e,

ubi ipse sedebat Pontifex. Ivi.

3 Questa basilica era una dei molti Oratorii o Cappelle interne del palazzo

pontificio, cosi nominata dal Papa che la eresse; leggendosi appunto nella

vita di Papa Teodoro, presso Anastasio, che fecit oratorium beato Sebasiiano

intra Episcopium Lateranense. Attigue a lei dovevano essere le camere pon-

tilicie; come apparisce dal prcsonte racconto, e dal fatto altresi di Papa

Sergio, allorche Zaccaria protospatario imperiale venne a catlurarlo, secondo

che si legge in Anastasio. Parla di questa basilica il RASPONI nella sua Opera

De Basilica ct Patriarchio Lateranensi Lib. IV, cap. 15; ma e da corregger*

lo strauo errore in cui cade, attribuendo a Paolo Afiarta 1' assalto del Pa-

triarchio, e supponendo che 1'Afiarta co' suoi armati cercasse Gristoforo e

Sergio, mentre erano Cristoforo e Sergio che cercavano 1'Afiarta. 11 medesi-
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irrompcre di armi non pure nel palazzo, ma fino quasi alia sua perso-

na, non e maraviglia che entrasse in limore della propriaMta, edai

due capi, contro i quali 1'A.fiarta dovealo averc gia troppo bene esa-

cerbato, ed a Dodone loro socio, attribuisse un disegno orrendo, dal

quale essi erano ccrtamente lontanissimi. Nondimeno la prescnza del

Papa attuto ad un tratto la furia degli assalitori; ond'egli, ripreso

animo, li sgrido altamentc deU'inudila baldanza, con che erano slati

^>si di violare coll'armi fino i piu segreti recessi del sacro Patriarchio;

e cominciando essi a fare scuse e spiegazioni, il Papa ruppe loro le

parole in bocca ed intimo che sgombrassero immantinente il palaz-

zo 1
. AmmutoliU c confusi essi ubbidirono

;
e cosi, sfuggita loro in-

lapreda, lulto quell' ardimenlo non valse che ad aggravare

vippni la condizione dei due Primati.

L' altro di
,

il Papa si reco novamenle presso il Re a conlinuare

le fraltativc sopra le giustizie di S. Pietro. Ma Desiderio non ne

voile altrimcnti udir parola, e saltando senza ambagi al negozio per

cui solo era venulo a Roma
,

insiste gagliardamente perche gli fos-

ero dati nelle mani Cristoforo e Sergio 2. Al Papa, per quanto aves-

se .1' animo irritato conlro di loro
,

dovelte parcre troppo indegno e

vile alto Fabbandonare cosi in balia del loro mortal nemico i suoi

-due Ministri, che erano pure tan to benemerili della Sede Apostolica

v di lui medesimo, e la cui gran colpa presso il Re altro non era in

fine
,

se non che 1'avere vigorosamente difeso contro la sua politica

ia liberta e i diritti della S. Sede. Ma per vincere le renitenze di

Stefano, Desiderio fece chiudere lutte le porte di S. Pietro
,
cinse

la Rasilica di guardie , perche a niuno della comitiva del Papa fosse

mo errore troviamo ripetuto dal LEO nella sua Storia d'Italia Lib. II, Capo V,

. IV, o almeno dai suoi traduttori Italian! nell'edizione di Firenze, 1842, che

abbiamo sottocchio.

1 Quos et fortiter increpamt (Pontifex) cur praesumpsissent armatiin idem

sanctum patriarchium inyredi, pariterque loquentes recedere eos iussit. ANA-

STAS. L' interpretazione, che abbiamo data a quel pariterque loquentes, ci

sembra la meno inverisimile.

2 Praetermiltens ipse Desideriuscausas de iustitiisbeaUPetri, tanlummodo

pro deceptions praedictorum Christophori et Sergii imistebat. ANASTAS.



possibile 1' uscirne
,
e tenne in tal modo il Pontcfice come prigi-o-

niero 1. In tale slrclta, il Papa per soddisfarc in parlc lo sdcgno

del Re e salvare insieme i due Primali
, prcse un parlilo di mezzo ;

e mando Andrea Vescovo di Palcslrina e Giordano Vescovo di Segni

alia porta della cilia die usciva a S. Pietro
,

in sulla quale Crislo-

foro e Sergio, con Dodonc ed i suoi Franchi e gran massa di popo-

lo, slavano in armi aspellando gli event!
;
con ordine d'inlimare ai

due Minis tr! die deposle le armi o si rilirassero immanlinente
,

la^

sciala ogni dignita ed ufficio
,

in un monastero
, per salvare le lo-

ro vile, ovvero venissero quanlo prima a presentarsi a lui in S. Pio-

tro 2. Ma Cristoforo e Sergio, temendo con troppa ragione della vic-

lenza e crudella del Re, non osavano condursi al Valicano
,

e sfug-

gendo 1'allra proposta del monaslero
, risposero ch' erano pronti a

darsi in mano dei loro fratelli e conciltadini Romani
,
ma non mai

di genie slranicra. E inlanto slavano saldi al posto, risokili di di-

fendersi enlro le mura da qualunque violenza del Re
, posto die H

Re volesse colle armi vincere il punto.

Qual esilo avrebbe sorlilo la lotta die minacciava d' ingaggiarsi

cosi Ira le due parti , egli e difficile dire : se non die ella venne

troncata in sul principio per 1' improvviso rivolgimenlo die fece la

parlc di Crisloforo. Imperoccke i due Ycscovi venuli a Porta S. Pie-

tro colle inlimazioni del Papa, avula la risposta che dicemmo da Cri-

stoforo e Sergio, si volsero al popolo dci loro partigiani, spiegando

loro la volonta del Ponlefice
,

e rappresenlando forse il pericolo che

egli medesimo correrebbe nelle mani di Desiderio
, qualora eglino

si ostinasscro alia resislenza. Allora si vide come nel cuore dei Ro-

mani la devozione al Papa e la riverenza alle sue volonla vincesse

ogni allro rispcilo ; perclie incontanente cadde loro ogni baldanza ,

e riguardando Crisloforo e Sergio non piu come difensori di Roma t

ma come ribelli al Papa ,
sbandalisi chi qua chi la

,
li abbandona-

1 Unde daudens universas ianuas beali Petri, neminem Romanorum, qui

cum ipso mnclissimo Ponliftce exierant, ex eadem ccclesia egrcdi permisit.

ANASTAS.

2 Proleslando eos lit aut in monasterio ingrederentur ad salvandum suas

j
aut ad beatum Pctrwn ad cum sluderent propemndum. ANASTAS.
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rono. Molti calatisi giu dalle mura
,
ovvero aperlasi qualchc por-

ta
,

si afireltarono di rccarsi a S. Pietro a prcslarc ubbidienza al

Papa. Lo stesso Duca Grazioso
,

ch' era cognalo di Sergio ed erasi

scmpre mostrato un de' piu caldi e arditi parligiani del Primiccrio ,

si ritiro
, fingendo di andare alia propria casa

; poi ,
radunato in

sulla nolle un gruppo di Roman!
,

fu con essi a Porta Portese
,

la

quale trovando chiusa, schiantaronla di vivaforzadaicardini, e cosi

uscili della citla si condussero appie del Ponlefice. Allora Cristoforo

e Sergio ,
vedutisi cosi deserti

, riputarono per lo migliorc di darsi

anch' essi spontaneamente in mano del Papa. Sergio il primo, nella

medesima nolle al tocco della campana ,
si collo giu dalle mura e

corse a S. Pielro, dove preso in sui gradini della Basilica dalle guar-

die longobarde ,
fu condotlo al Re. Indi a poco lo scgui Crisloforo

suo padre. Ambcdue furono presenlali al Ponlefice, il quale volen-

do pure salvarli 1 ordino die si rendessero monaci. Desiderio
,
a

quanto pare, moslro per allora di contcntarsene
;

e quasi gia inte-

ramente placato dall' ottenuta viltoria
,
torno verso il Papa a quei

lermini di amicizia e devozionc che sapeva all' uopo ollimamenle

usare. Ouindi, allc nuove islanze mosse da Slefano per la composi-

zione delle giuslizie, rispose con pronlissima arrendevolezza, e pro-

mise con giuramento solenne sulla tomba medesima di S. Pietro
,

die avrcbbe restituito ogni cosa 2. Dopo di die, il Ponlefice, licen-

ziatosi da Desiderio, rienlro libcramenle in Roma.

Crisloforo e Sergio intanto rimasero nella Basilica di S. Pietro, do-

ve il Papa aveali lasciali, con ammo di farli poi nel silenzio della nolle

tradurre salvi in cilia
, sperando die il favore delle tenebre li co-

prirebbe piu facilmenle dalle insidie o da qualdie colpo di mano del-

la fazione nemica 3
,

la quale dopo la loro caduta rialzava piu che

1 Quos salvos conservare cuplens, monachos facere praecipit. ANASTAS.

2 Omnes iuslilias beali Pelri ab co plenius ct in integro su-scepimus. COD.

CAROL. Epist. XLVI. Inquiens quod omnia illi mentilus fuisset quae ei /"/

CORPUS BEATI PsTRi ivREiuRANDO PROMISE pro iustitiis sciiictac Dei Ecclesiae fa-

ciendis etc. ANASTAS. in Hadriano.

3 Cupicns eos nociis silendo propter insidlas inimicorum salvos introduc:

Romam. ANASTAS. in Stephana HI. Dum infra civila'em nocturno silentio,
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mai superba e minacciosa la tesla. Ma il buon dcsiderio di Slefano

resto crudclmentc deluso. Perche in sul caderc del sole Paolo Afiar-

1a ed altri coraplici, fatlo massa di popolo, si rccarono al campo di

Desiderio, dove intcsisi col Re cbbero da lui nelle mani Cristoforo

e Sergio , strappati dalla Basilica. Indi
, accompagnati da una ca-

terva di soldali longobardi ,
slrascinarono le due vittime fino alia

porla della cilia, in capo al ponte Elio, e qui consummando la me-

dilala vendetta, cavarono ad amendue barbaramenle gli occhi. Cri-

sloforo , porlato quindi al monaslero di S. Agala, dopo tre giorni ,

tra per lo spasimo della ferila e 1'angoscia dello spirito, mori. Ser-

gio, siccome piu giovane e vigoroso, supero 1'acerbila del supplizio,

e chiuso prima nel monaslero del clivo di Scauro, e poi nelle segre-

te del cellaio di Laterano
, sopravvisse oltre a due anni

,
cioe fino

alia morte del Papa Stefano : e sarebbc piu a lungo sopravvissulo ,

se V implacabile Afiarta non gli avesse troncala coll' assassinio la

vila. Quesla uccisione di Sergio fu come 1'ultimo alto della tragedia ;

onde il lettore ci permetlera di anticiparc i tempi, recitandola qui di

filo, anche per non separare dalla sorlc del padre quella del figlio.

Dal processo giuridico che Papa Adriano ebbe poi ordinato conlro

gli omicidi 1, ricavasi adunque che, nel Gennaio del 772, infermatosi

gi& mortalmente Stefano III, Paolo Afiarta e Ire suoi complici, cioe

Gregorio difensore regionario ,
il Duca Giovanni fratello del Papa ,

e

Calvulo cameriere pontificio, congiurarono di spacciarsi segrelamente

di Sergio, e ne commisero 1'esecuzione a Calventino, altro cameriere

papale ,
ed a Tunissone prele e Leonazio tribuno, amendue cittadini

di Anagni. Olio giorni pertanto innanzi alia morle del Papa, avvenuta

il primo di Febbraio, in sulla prima ora di nolle, Calventino coi due

Anagnini presenlossi ai custodi del cellaio laleranense, ne' cui sol-

terranei il povero Sergio, cieco, era tultavia tenulo prigione 2; se

ipsos salvos introducers disponeremus, ne quis eos conspiciens interficeret,

subito etc. COD. CAROL. Epist. XLYI.

1 L'esposizione di questo processo, per piu rispetti importantissimo, leg-

gesi nelle prime pagine della vita di Adriano I presso Anastasio.

2 II cellarium del palazzo Lateranense era la canova e dispensa ove ser-

bavansl le provvigioni da bocca, nou solo per la Corte pontificia, ma anche
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lo fe conscgnare ;
indi lasciollo in mano ai due Anagnini che aveano

1'incarico del rimanente. Ouesti presa la via, che dal Lalerano va a

S. Maria Maggiore, trassero la loro vitlima fino al luogo della Meru-

lana 1
presso un arco dipinto: ed ivi in quel sito e in quell' ora se-

grclissima, strangolarono Sergio, ferendogli insieme di molli coipi

la persona ; poi in una fossa appie dell' arco medesimo lo sotlerraro-

no. Allorquando, di li a poche sellimane, per 1' indizio dato ai giu-

dici dagli slessi omicidi confess!, venue aperta la sepoltura, fu ri-

trovato il cadavere di Sergio colla fune ancora stretta al collo e coi

segni delle ferite : doude apparve manifesto, conchiude lo slorico,

die 1'infelice era stalo soffocalo e, tuttora semivivo, giltato nella fos-

sa e ricoperto di terra 2.

pel poveri e pel pellegrini, ai quali distribuivansi dai paracellarii copiose

limosine dipane, vino, pulmento eec., secondo che leggesi presso Anaslasio

nelle vite di Zaccaria, di Adriano I ecc. Ma oltre a cio, alcune celle* sotter-

ranei servivano di prigione; costume che trovasi poi frequente nei palazzi

principeschi e baronali del medio evo. Una di coteste celle, posta in cellario

maiore, e chiamata da Anastasio teterrima, avea nome la Ferrata, e nel 768

vi fu gittato dentro Valdiperto. Un anno dopo, Sergio fu anch'eglirinchiuso

in una di queste celle, e non ne usci che per essere condolto a morte.

1 II MURATORI (Annali d' Italia, a. 772
)
fa mandare ed uccidere Sergio in

Anagni; ma e una mera svista del chiarissimo Autore, ripetuta nondimeno,
come tante altre, da quei che sogliono cecamente copiarlo. La Merulana,

di cui qui parla Anastasio, e luogo notissimo in Roma, e ne vive il nome
anche oggidi nella Via in Merulana, che da S. Maria Maggiore va diritla al

Laterano. Gredesi che traesse il nome dall'antica e nobil famiglia Romana

dei Merula, e dalla loro Domus Merulana, mentovata da S. Gregorio Magup

nell'Epist. 19 del Lib. III. L' arco dipinto., di cui parla Anastasio, forse ap-

parteneva al portico dell' antichissima chiesa di S. Matteo in Merulana, la

quale fu demollta sul fine del secolo passato.

2 Protinus direxit ipse sanclissimus Pontifex cum pracnominatis Campanis

(Tunissone et Leonatio) suos fidelissimos ministros, ut demonslrarent locum ubi

ipsum Sergium interfecerunt atque sepelicrunt ;
et properantes venerunt usque

in Merolanam ad arcum depictum, seem mam quae ducit ad ecclesiam sanclae

Dei Genitricis ad Pracsepe, ibique iuxta eumdem arcum aperientcs unam se-

pulturam,demonstraverunt corpus illim Seryii repositum, funeque eius fjutlur

constriclum, atque ictibus lotum corpus eius vulneratum. Unde non dubie cst

mffocalum ac semimmm fulsse terra obrulum. ANASTAS. iw Hadriano.
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Cosi finirono quest! due insigni Primal! della Cliiesa Romana, e

cosi fu pienamenlc sazia la vendetta del Re Desiderio, il quale per

opprimerli non a\
rea stimato sovcrcliio di venire con un esercilo ad

accamparsi sotto Roma. Chi considera i grand! loro merili verso la

Sede Apostolica, 1'alto favore che aveano goduto sotto Ire Ponlefici

successivi, gli splendid! elogi che di Cristoforo avea fatto S. Paolo I,

e sopraliullo Tintrepido zelo, onde in ultimo aveano combattuto la li-

rarinia di Totone e di Costantino antipapa, e poi la bieca ambizionc e

1'aperta rapacila di Desiderio, non puo non compiangcro altamente

la loro fine, siccome troppo indegna di tanla virtu. D'allraparlc, egli

sembra malagevole scusare da ogni colpa la loro condolla ncgli ul-

timi tempi, quando la loro polenza era pcrvenuta al colmo. Non puo

rccarsi cerlamente a Cristoforo e Sergio tulto il carico delle barbarc

vendette, onde Roma fu insanguinata alia caduta di Costanlino, e

deiratrocc supplizio di Valdiperto; ma egli e pur difficile il pensare

che in tali eccessi niuna parte avessero, almeno per connivenza. II

contegno poi da loro tcnuto verso il Papa Stefano nelle ullirne vicen-

de, 1'invasione armata del Latcrano dov'egli abitava, e poil'indoci-

lila moslrata alle intimazioni ch' egli loro mando da S. Pietro, la-

sciano credere che ancke prima eglino fossero usi a comandare piul-

tosto che ubbidire, e col Pontefice, per opera loro crcalo, la facessero

phi da padroni che da Ministri. La quale imperiosita mal soffrendo

Stefano, e probabile die indi fosse nalo in prima 1'alicnarsi die fece

1' animo del buon Pontefice da! due Primal!, poi il facile orecchio

che porsc alle calunnie di Paolo Afiarta, quindi quell' atroce sospet-

to, anzi persuasione in cui venne, che essi neH'invaderc il Laterano

cercassero lui medesimo a morle, c fmalmenle quella facilila, la

quale allrimenli dovrebbe dirsi debolezza, chemostro nell'abbando-

narli, o piullosto ncl non sollrarli efficacemeate, alia iniqua vendetta

di Desiderio.

Ma qui, a ben comprendere il nodo di quegli avvenimenti, e da

spiegare la famosa lellera del Codice Caroline ,
in cui Stefano III

li racconta a Carlo ed a Bertrada, e da cui nascc lutla la diffi-

colla della istoria. In essa, il Papa annunzia dal bcl principio con

passional! termini, esser egli pur tesle scampato da un pericolo di

morle; e facendosi a narrare il come, dice che il nefandissimo Cri-
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stoforo e 1'iniquissimo Sergio cli lui figlio, d' accordo con Doclone,

messo del Re Carlomanno ,
aveano macchinalo di aramazzarlo ;

percio essere venuli con im esercilo d' armati in Laterano, e pe-

netrati colle lance e corazze fin nella basilica di Teodoro, ov' egli

scdcva, c dove niuno mai era osalo entrare neppure con collel-

lo : Iddio nondimeno averlo campalo dalle loro mani , ed essersi

egli, benche a gran pena, rifuggito in S. Pielro, dove trovavasi al-

lora il Re Desiderio
,

clie chiama eccellenlissimo fglio ,
venuto per

1'affare dellc giuslizie : indi aver mandate suoi sacerdoli a Cristofo-

ro e Sergio , chianiandoli a. pentirsi ed a venire a' suoi piedi : ma
cssi con Dodone avere risposto minacciandolo, chiudendo la cilta e

vielandogli il rienlrare, finche abbandonati in ultimo da tutto il po-

polo ;
accortosi della loro empiela, aveano dovulo, benche di mala *

voglia e per forza, venire ad umiliarsi a lui in S. Pietro : ivi esso

Papa averli a stento campati dal furore del popolo clie voleva ucci-

derli
;
ma poi, mentr' egli disponea d' introdurli iioltetemfo e se-

gretamenle in cilta per salvarli
,

i loro insidiatori essersi all' im-

provviso scagliati loro addosso ed aver cavali loro gli occhi
,

il

qual eccesso egli giura essersi pcrpelralo senza alcuna sua volon-

ta e consiglio l. Soggiunge, andar egli debitore a Dio, a S. Pie-

1 Cum inagno dolore et gemitu cordis (cosi comincia la Lettera), tribula-

lionis atque MORTIS PERICULUM, quod nobis per scquaces diaboli iam eveniebat,

ecce subtiltus per has nostras aposlolicas syllabas, a Deo consecratae religiosi-

tatis vestrae atque praecellentissl/nae Christianitatis tuae auribus inlimare slu-

demus, eo quod nefandissimus Christophorus et Sergius nequissiimis eius filius,

consilium ineuntes cum Dodone misso ycrmani tui Carlomanni Regis, ivos IN-

TERFICEBE iNswiABANTUR. Undo cum eodem Dodone et eius Francis, cum ali-

(juibus eorum nequissimis consentaneis aggreganfes exercilum super nos, in La-

teranensium sanctum patriarchatum cum armis ingressi sunt, confringentes et

ianuas atque omnes corlinas ipsius vencrandi patriarchii lanceis perforantes,

atque intus in basilicam domni Tlieodori papae, ubi nullus ausus est aliquando

vel etiam cum cullro ingredi, turn (cum) loricis et lanceis ubi sedebamus in-

troierwnt, sicque ipsi maligniviri INSIDIABANTVR NOS INTERFICERE ; sedomnipo-

tens Deus cernens rectitudinem cordis nostri, quod nulli unquam malum cogi-

tavimus, de eorum nos eripuit manibus, et mx per multum ingenium, dum hie

apud nos excellentissimus filius noster Desiderius Longobardorum rex, pro fa-

ciendis nobis diversis iustitiis beati Petri existent, per earndem occasionem
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tro ed al Re Desiderio ,
di avere sfuggito col clcro e con tulti i fe-

deli snddili della Chiesa, si grave pericolo di morte
;

si lamenta

di Dodone aulore e complice di tanti mail, avvisandosi die Re Car-

lomanno, come sapra aver lui si brullamenlc tradilo in Roma il suo

mandate
,
ne pigliera gran corruccio

;
ed infine assicura Carlo c

Bertrada
,
aver egli conchiuso perfetlo accordo col Re Desiderio e

ricevuto da lui tutte le giuslizie ,
del die i loro messi recherebbero

loro a bocca piu intera contezza 1.

Le incredibili accuse
,
di cui il Papa aggrava qui Cristoforo e Ser-

gio e il Conte Dodone
, gli elogi die fa del Re Desiderio, e il con-

trasto di lutto il suo racconto colla narrazione di Anastasio
,
hanno

valuimuscumnostro clero refugium facereadprotectorem vcstrum (S. Petrum);

el conlinuo direximus noslros sacerdoles ad eosdem maliynos Christophorum

alque Sertjium, uf ab eadem iniquitafe, quam pertractaverant nobls inyerere,

resipiscfrent et ad nos ad beatum Petrum propcrarent. Illimox, ut audierunt ,

de praesenti cum Dodone et ems Francis, tnnnas facientes et portas civitalis

claudentes, fortiter resistebant et nobls comminabantur atque in civitatem nos

ingredi minime permtttebant; et dum in eadem perfidia permanerenl, et co-

ynovisset umvemis nosier populus eorum inlquum consilium, de praesenti eos

dereliquerunt, qui eliam et plure-t per murum descendentes ad nos properave-

runt. Alii vero portam civitatis aperientcs, ad noslri proyressi sunt praesen-

tiam, et ita ipsl maligni viri coacti alque nolentes ad nos in ecclesia sancti

Petri sunt deducti; quos interfere universus populus nitcbantur, et mx de

eorum manibus eos vahiimus eriperc; ct dum infra civitalem, nocturne silen-

tio, ipsos salvos introduces disponercmus, ne quis eos conspiciens interfice-

ret, subilo hi, qui eis semper insidiabantur, super eos irruentes eorum erue-

runt oculos, DEO TESTE DICIMUS, sine nostra volunlate atque consilio. COD.

CAROL. Epist. XLYI.

I .... Nisi Deiprotectio atque beati Petri apostoli, ct auxilium EXCELLEN-

TISSIMI FILH NOSTRI DitswERii EEGis f'uissct. lam tarn nos quamque nosier clerus

et unwersl fideles sanctae Dei Ecclesiae et nostri, IN MORTIS DECIDISSEMUS PE-

RICULUM. Ecce quantas iniquitates et diabolicas immissiones hie seminavit atque

operatus est praedictm Dodo . . . Agnoscat autem Deo amabilis reliqiositas

vestra atqut Christianissima excellentia tua, eo quod in nomine Domini bona

voluntate nobis convenit cum praefato EXCELLENTISSIUO ET A DEO SERVATO FILIO

NOSTBO DESIDERIO REGE, et OMNES IUSTITIAS BEATI PETRI AB EO PLEXIUS ET IN ix-

TEGRO SUSCBPIMUS; tamen et per vestros missos de hoc plenissime eritis sa-

tisfacli. Ivi.
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indotlo alcuni autori, come il Coinle 1
,

il Pagi 2, il Cenni 3, a

credere die la lettera fosse cstorta al Papa da Desiderio
,
e che per-

cio ella non merili allrimcnli fede : e questaloro senlenza si sono ar-

gomenlati di conforlare con varie congellure e ragioni. Ma questeda

allri non mono insigni valenluomini
,
come il Muratori 4, il Sassi 5,

il Mansi 6, il Papencordt
*?

,
il Troya 8

, non sono punto mcnate per

buone
;
e facil cosa ci sarebbc qui il ribalterle

,
se ne dovessimo pi-

gliar 1'assimto. Ma senza do, chi sollilmenle considera le due nar-

razioni
,
di Anastasio e dell' epislola poulificia ,

vedra di leggieri che

il loro conlrasto non e tanlo nella soslanza e nell'ordine dei falti,

quanlo nella interpretazione c nell' aspello diverse che i narratori

danno ai medesimi. Anaslasio li rappresenta ,
a creder noslro, nel

loro aspetto genuino, cioe in quel desso, in cui riguardavali tulta Ro-

ma, dopo ch' crano gia composle le turbolenze
; eppercio in quello ap-

punlo che vuol essere scolpilo nelle pagine della sloria. II Papa Ste-

fano al contrario li espone solto quella luce sinistra ed alterata, in

cui glieli aveano colorati le false apprensioni die avea di Cristoforo

e Sergio. Questi erano gia stati presso di lui fieramente denigrali

dalle calunnie di Paolo AGarta
;
ond' e credibile die

, quando essi

ebbero invaso colle armi il Lalcrano, il Pontefice, dando corpo, per

cosi dire, alle ombre che gia gli occupavano 1'animo, slimasse di-

rette contro se medesimo quclle armi
;

nella qual opinione 1' Afiar-

ta da un lato e Desiderio dall' altro non dovettero mancar poi di

\iepiu confermarlo, inlcrpretando in tal senso lutti gli atli e le re-

sistenze dei due Primati. E che il Papa Slefano perdurasse fmo al-

F ultimo in quell' opinione , apparisce dall' aver tenuto Sergio , gia

cieco
, sempre prigioniero nei sollerranei del Laterano come reo

,

1 Anna/. Franc, a 769, n. VII.

2 In Grit. Baron, a. 770, n. II, IT.

3 Nelle annotazioni all'Eplstola XLVI del Codicc Carolina.

4 Annali a" Italia, a. 769.

o Nelle note al Sigonio, De Regno Italiae Lib. III.

6 Nella nota al luogo sopra citato del Pagi.

7 Geschichte der Sladt Rom im Mittelalter, pag. 95, nota 2.

8 Codice diplom. Longob., num. DCGCGV, Osscrvazione 2.*
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raenlre 1'Afiarta primeggia\a in corle , signoreggiando 1' animo del

Papa , c la sua fazione teneva in Roma il predominio. Oltre a cio,

non e improbabile ,
come riflelle il Papencordt 1, che Stefano nella

sua lettera (nella quale forse ebbe mano lo stesso Afiarta) caricasse

un po' le linte; affine di ottenere piu facilmenle scusa dai Franchi, ai

quali la caduta di Cristoforo e Sergio che erano in Roma i capi della

parle franca ,
e la villoria conceduta alia parle longobarda , dovea

parere un insulto fatto a loro slessi.

Poslo cio, egli non e per avventura difficile conciliare ogni cosa ,

e senza tagliare, come allri fece, con mal fondate ipotesi queslo intri-

cate nodo di storia
,
risolverlo dicendo : che la lettera, siccome scrit-

ta dal Papa dopo 1' accecamenlo dei due Primati , eppero quand' egli

era gia rientralo liberamente in Roma
,
non gli dovett' essere per

niun modo estorta da Desiderio, ma pole bensi ricevere qualche ispi-

razione dai paiiigiani del Re
;
che in essa il Papa non falsa con istu-

diata calunnia i falti, ma li dipinge quali a lui faceali travedere la

falsa opinione 2, in cui era venuto riguardo ai due Primati; che a

questa opinione , benche ispirata priricipalmenle dalle pessime arti

di Paolo, aveano dato luttavia facil presa gli atli imperiosi e audaci

di Cristoforo e Sergio. Donde segue che
,
senza incolpare allrimenti

il Papa di menzogna ,
nondimeno si debbono assolvere Cristoforo e

Sergio, e con essi Dodone, dall' orribilc atlentalo, onde il Papa li

accusa. Interprelata per tal modo 1'Epistola ponlificia, non solo

dileguansi le contraddizioni ch'ella sembra portarc col racconto di

Anastasio
,
ma anzi

,
come gia noto il Papencordt 3, non trovasi in

quella niun fatto che non sia da questo espressamenle confermato.

1 Nel luogo teste citato.

2 Anche il Troya, quantunque non risolva il punto e ne rimandi la trat-

tazione alia Sloria che poi non scrisse, sembra nondimeno ammettere che

Stefano III abbia potato ingannarsi nel giudicare i fatii di Cristoforo e Ser-

gio, attribuendo loro le pessime intenzioni che non aveano. Yedi la sua

Osservazione 2.
a
al Num. DCCCCV del Codice diplomalico Longobardo.

3 A torto (dice il Papencordt) altri taccio e combatte il racconto di

Anastasio, come parziale verso Cristoforo e Sergio. Tutti i fatti, che egli al-

lega, sono confermati dalle due altre fonti (cioe dalla Lettera di Stefano III,

e dalla risposta di Adriano agli ambasciatori di Desiderio che recheremo piii
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Del reslo, a purgare interamcnte la memoria dei due celcbri Pri-

mati da ogni ombra di si nero delillo, ed insieme a suggellare la

sanlila della causa per cui soflersero, abbiamo, ollre il gravissimo

suffragio di Anasiasio
,

1' aulorita irrefragabile del gran Ponlefice

Adriano, immediato successore di Stefano III. Appena assunto al

trono, il primo suo pensiero fu di rialzare in Roma la parte capita-

nata gia da Cristoforo e Sergio, e riparare le ingiuslizie che la fa-

zione di Paolo Afiarla avea commesse. Percio nel giorno, anzi nel-

1'ora stessa della sua elezione 1, richiamo dall'esilio tulli quei Giudi-

ci del clero e della milizia, che Paolo Afiarta negli ullimi giorni di

Papa Stefano erasi affrcltato di mandare in bando da Roma, nel men-

tre stesso die affretlavasi di assassinare Sergio ;
inoltre libero dalle

earceri lutli quegliallri, chedalla prepolcnza della medesima fazione

TI erano stati rinchiusi. Poi, agli ambasciatori diDesiderio, venuli a

richiederlo di amista, rimprovero acremente il supplizio di Crisloforo e

Sergio, iogliendo i quali di mezzo, il loro Re avea recalo gravissimo

danno alia Cliiesa Romana. Scopertasi quindi 1' uccisione di Sergio ,

fece tosto islruire rigorosissimo processo contro i complici, c li pu-

Bi. E quanto alle persone medesime dei due Primati
,
non potendo

piu ristorarli allrimenli delle ingiustizie patilc, fece levare dalle igno-

bili tombe, ove giacevano, i loro cadaver!
,
ed a grande onore li seppelli

Bella Basilica di S. Pietro 2
;
affmche le loro ossa riposassero a pie

sotto). . . . . Se si considera che il Papa, per placare i Franchi, molto irri-

tati certamente dello smacco sofferto dal loro raesso Do done e dalla loro

fazione, dovette trovarsi condotto a caricare alquanto le liute, nontroviamo

niun fatto, che non abbia verisimile, anzi espressa conferma nelle parole di

.Anastasio.n L. cit.

1 In ipsa ehclionis suae die, CONFBSTIX EADEM HOBA qua electus est,reverti

fecit indices illos hums Romanae urbis lam de clero quam de militia, qui in

exsilium ad transilum domni Slepkanl Papae missi fucrant a Paulo cubicu-

kirio, cognomento Afiarla, et aliis consenlancls impiis satellilibus. Sed el re-

Uquosf qui in arcta custodia mancipaii ac retrusi eranl, absolvi fecit, et ila

omnibus pariier cum eo cxsultantlbus poniificalem, Deo auspice, suscepit con-

sccrationem. AN\STAS. in Iladriano.

2 Post hacc iussit antcfaiusbealissimusPapa abslolli corpora Chrlstophorl

e! praenominaii Sergil elus filii, caque cum honors in Ecclesia beali Petri fe-

itit sepeliri. Ivi.
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di quella catlcdra, de' cui diritti erano stati cosi zelanti difensori e

minislri. In lal modo la giustizia di Adriano riparo gli error! o lo de-

bolezze dell' anleeessore, e rinfamando al cospelto di Roma e di tulta

la Crislianita quei due Minislri dclla S. Sede, cancello per sempre-

(Jalla lor fronte quella macchia
,
che la lellera di Slefano III vi avea

segnata.

A compiere ora la storia di quest! avvenirnenli, rimane a vedere*

in qual modo il Re Desiderio mantenesse i giuramenli fatti a Papa
Stefano in S. Pietro sopra le giustizie: donde eziandio nuova luce

si rifletlera sopra le cose fmqui narrate. E qui egli e da avvert ire

innanzi tralto che
, quantunque nella leltera a Carlo e Berlrada il

Papa Slefano dica di avere rieevuto da Desiderio con piena integrita

tulle le giuslizie di S. Pietro, omnes iuslitias beati Pelri ab eo pie-

nius el in integro suscepimus ; queste parole tultavia non si voglio-

no inlendere nel senso di restiluzione gia adcmpiuta 1, ma sibbene in

quello di restiluzione autenlicamenle promessa. L' alto del restiluire

le giuslizie, doe i beni, le lerre, le cilia di S. Pietro, non potea con-

summarsi che colla cessione e consegna reale delle medesime; ne

quesla potea esser falla da Desiderio mentr' era a Roma : pole solo

essere promessa e slipulala con qualsivoglia piu solenne forma di

assicurazione a voce o in carla. Ora il Re
,
ollenuta ch'ebbe la rovi-

na di Crisloforo e Sergio, largheggio col Papa in giuramenli e pro-

messe lanto piu, quanlo meno aveva in animo di manlcnerle: ed il

buon Papa, preslando piena fede alia p&r-ola del Re
,
tenne la cosa

per falla
,

e per Idle la scrisse^iCarlo e Rertrada con quel suo su-

scepimus.

Ma Stefano ebbe loslo a riconoscere per pruova qual fosse il Yalo-

re dei giuramenli di Desiderio. Partito il Re da Roma
,
scmbro ave-

re dimenticata ogni cosa, e non fece pur la menoma delle giurate re-

stiluzioni : indi
, avendogli il Papa spedilo due Legali a ricordargli

il suo debito , rispose con un riciso rifiuto e con un soprassello di

1 Cosi intesela il Cenni, e ne trasse nuovo argomento per credere laLet-

lera estorta al Papa. Ma la difiicolta sranisce, pigliandola nel senso da noi

spiegato; col quale inollre ottimamente si accorda quel che si legge nella

vita di Adriano I, delle promesse giurate da Desiderio sul corpo di S. Pietro..
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Yillanic. Ma egli vuolc udirsi dallabocca slessa di Adriano, sueccs-

sore di Stefano ,
la narrazionc del fallo

,
in quella memorabile rispo-

sta die cgli fece agli ambascialori di Desiderio , vcnuli nci primi di

del sue ponlilicalo, a richiederlo di aniisla ed alleanza. lo bcnde-

sidero (rispose Adriano 1) di aver pace con tulli i Cristiani, e col

yostro Re Desiderio sludiero di serbare quella pace ed alleanza che

fu stabilita tra i Romani, i Franchi e i Longobardi 2. Ma come pos-

so io prcstar fede alle parole del vostro Re, dopo cio cheiiraio pre-

decessore di sanla memoria
,

il signore Stefano Papa ,
mi racconld

minutanienlc della frode c perfidia di lui
,
dicendorni che il Re gli

avea mentite tutte le promesse, fatlegli con giuramento sopra il corpo

1 Ego quidetn cum omnibus Chrislianis pacem cupio habere, eliam et cum

-eodem Desiderio rege vestro in ea foederis pace quae inter Romanos, Francos

et Longobardos confirmata est , studebo permanere. Sed quomodo possum

wedere eidem rcgi vestro in eo
, quod subtilius mihi sanclae recordationis

praedecessor meus domnus Slcphanus Papa de FRAUDULEXTA EIUS FIDE retulit,

inquiens quod OMNIA ILLI MENTITUS FUISSET, quae el in corpus beati Petri iu-

re!urandopromisitf pro iuslitiis tanctae Dei Ecclesiae faciendis, et lanlummodo

per suum inimicum (al. iniquum) aryumcntum (ilcodice Freberiano legge:

tantummodo in suae inlmicitlae argumentum) erui fecit oculos Chrlstophori

primicerii et Sergii secundicerii filii eius, suamque voluntatem de ipsis duobus

proceribvs Ecclesiae explcmt, unde damnum mayis el detrimentum nobis de-

tulit? Nam null-urn profectum in causis apostolicis impertivit, sed et hoc isdem

meus praedecessor , pro dilectione quam erga me suum pusillum habuit , mihi

retulil quia dum ad eurn postmodum suos missos direxisset, videlicet Anasia-

sium primum dcfensorcm et Gemmulum subdiaconum , adhorlans cum ut ea

quae praesentialiter beato Petro ptfticilus est
, adimplerct ,

talitcr ei per

eosdem missos direxit in responsis: Sulficit apostolico Stephano quia lull Cliri-

stophorum et Sergium de medio qui illi dominabantur, et non illi sit necesse

iustitias requirendi. Nam certe, si ego ipsum apostolicum non adiuvero, ma-

gna perditio super eum eveniet
, quoinam Carolomannus rex Francorum

,

amicus existens praedictorutn Christophori et Sergii, paratus est cum suis

exercitibus ad vindicandum eorum mortem Romam properandum, ipsumque

<iapiendum Pontificem. Ecce quails est fides Desiderii regis vestri, et cum

qua fiducia illi foederari possimus. ANASTAS. in Hadriano.

2 Allude qui il Papa al Tratlato di Pavia del 754, il quale fu
,
come al-

trove notammo, il codice politico dell' Italia Longobardo-Romana, fino alia

eaduta del regno Longobardo.
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di S. Pietro, inlorno alle giuslizie di Santa Chiesa, e soltanto per let

sua nimicizia fcce cavar gli ocelli a Crisloforo primicerio ed a Sergio

secondicerio di lui figlio
l

,
e fece tulto quel die voile di quest! due

Primali della Chiesa, donde a noi (prosegue Adriano) arreco maggior

1 Egli e strano a vedere 1'interpretazione die a queste parole : per suunv

inimicum argumenlum end fecit oculos etc. hanno dato parecchi Autori
,

e?

1'accusa gravissima che sopra esse hanno fabbricato conlro Stefano III. II

MURATORI (Annali, a. 769 e 772) le spicga, dicendo che per suggeslione di

Desiderio f STEFANO fcce cavar yli occhi ecc. : ed allo stesso modo le spiega-

no, fra gli allri, il LA FARINA (Storia d'llalia, Firenze 1846, Vol. I, pag. 260),

rODORici (Storie Bresciane, Vol. 11, pag. 304), e recentissimamente il prote-

stante GREGOROVIUS (Geschlchle der Stadt Rom ecc. Stuttgart 1859, Vol. II,

pag. 372 e 373). Con cio essi fanno Stefano non solo autore dell'acceca-

mento di Cristoforo e Sergio, ma gli accollano un orribile spergiuro; giac-

che Stefano
,
nella Lettera a Carlo e Berlrada, giura (Deo teste dicinms) di

non aver aviito niuna complicita in quel misfatto, anzi narra quanto egli fa-

cesse persalvare i due Primati.

Ma non e difficile dimostrare la falsita di cotesta interpretazione. Lascia-

mo stare
,
che ella contraddice non solo alia Leltera teste nominata di Ste-

fano, ma al racconto di Anastasio (nella vita di Stefano III), il quale e inte-

ramente d'accordo colla stessa Lettera nel dire che Stefano voile salvi Cri-

stoforo e Sergio , ed il loro supplizio allrlbuisce a Desiderio ed all' Aiiarta.

Lasciamo stare che egli e troppo improbabile , come noto il TROYA (Cod,

diplom. Longob. Num. DCCCCXXXI) ,
che Stefano, quand'anche veramente

fosse stato 1' autore segreto di quella cruel ella
,
ne avesse poi fatto al suo

diletto pusillo Adriano la sciocca ed inutile confidenza; ed essere assurdo

poi, che Adriano questo segreto rivclassc, e lo rivelasse in una pubblica e

solenne risposta ,
fatla agli ambasciatori di Desiderio

,
nella quale pure coa

si tenero e riverente affetto parla della santa memoria del suo predecessore.

Ma il conlesto medesimo e lo scopo di tutta cotesta risposta, mostrano 1'as-

surdita deH'interpretazione soprallegata. Adriano vuol provare che Deside-

rio era uomo senza ede, ed allega percio la testimonianza di Papa Stefano,

che eras! con lui sfogato, querelandosi della pcrfidia del Re. Ora
,
secondo

il Muratori e gli altri, Stefano avrebbe detlo ad Adriano : // Re mi ha men-

tito tutte le promesse giuratc sul corpo di S. Pietro per le giuslizie , ed

10 sollanto per suggeslione di lui ho fatto cavar gli occhi a Cristoforo e

Sergio, ed ho fatto quanto egli havoluto dei due primali ecc. Ognun vede

che di queste tre frasi le due ultime, a non dir altro, non ban puuto che fare

col tema ; e ad Adriano che recitavale
, gli ambasciatori avrebbero potut*
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danno e detrimento ? Iinperocchc quanlo allc cause apostoliche (cioe

agl' inlercssi della S. Scde
)
non apporto niun vantaggio. Ma inoltre

lo stesso mio predecessore, per 1' amore che a me suo pusillo porta-

va, mi narro che, avendogli poi indirizzati suoi nunzii, cioe Anastasio

rispoiidere: Or che accusa e cotesta? Se PapaStefano aderi alle suggestion!

del Re e fece accecare i due Primati per compiacerlo ,
dov' e cosli la mala

fede del Re? Fate invece che Stefano dicesse : II Re mi ha menlito ecc.
,
e

quando venne a Roma con si belle mostre, non riu-sci ad altro che a sfogar

la sua nimicizia col far cavar gli occhi a Cristoforo e Sergio e soddlsfare

contro essi la sua mala volonta ecc.
;
ed allora il discorso di Stefano e quel

di Adriano sara coerente e calzante, mostrando Desiderio doppiamente per-

fido, prima per non aver atlenute le promesse giurate in S. Pietro sopra le

giustizie, e poi per avere crudelmenle deluso Stefano delle speranze, onde

1'avea lusingato colla sua venuta a Roma, giacche invece di vantaggiare le

cause apostoliche, causis apostolicis profectum imperlire, non avea fatto allro

che vendicarsi del due Primati, aggravando con cio di nuovi danni la Chie-

sa. Aggiungasi che la sintassi mcdesima e la ragione grammaticale del testo,

escludono 1' interpretazione Muraloriana. Facciasi il lettore a riandare il

periodo controverso, e vedra che il nominativo di quell' end FECIT . . . et

voluntalem EXPLEVIT non puo esser altro che quello stesso del damnum DE-

TULIT e del seguente IMPERTIVIT; ora il soggetto di quesli due ultimi verbi

e manifestamente Desiderio, non Stefano; dunque Desiderio e soggetto

anche dei due primi, non meno che dei due precedent'! : MEXTITUS FVISSET e

iureiurando PROMISIT ; ed a Desiderio parimente si riferiscono per necessita

il SUUM argumentum e il SVAM voluntatem. Quanto poi al senso della voce

argumentum, che il Muratori interpreta suggestion , notisi che ella e per se

voce di senso vago ed incerto, soprattutto nelbarbaro latino dei bassi tempi;

e percio se ne deve determinare il senso dal rimanente del contesto. Ora

nel nostro contesto, per suurn inimicum argumentum etc. ella riceve volon-

tieri il significato di dimoslrazione
, effello, sfogo; il quale significato ris-

plende anche piu chiaro nella variante del codice Freheriano che legge :

in suae inimiciliae argumentum.

L'interpretazione adunque, data dal Muratori e da' suoi seguaci a questo

celebre passo del Liber pontiftcalis , ripugna ad un tempo stesso alia storiar

alia logica ed alia grammatica; e quindi la nera accusa
,
che sopra siffatta

interpretazione tre volte assurda e stata mossa contro Stefano III, si risolve

totalmente in famo. E cosi si risolverebbero cento altre accuse, mosse

dall' ignoranza o dalla malignita contro i Papi, quando altri volesse pigliarsi

la briga di esaminarne dappresso i fondamenti.

Serie V, vol. V, fasc. 307. 6 22 Decembre 1862.
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primicerio dci difcnsori e Gemmulo suddiacono, csortandolo ad adcm-

pierc le promesse chc avca di presenza fatfc a S. Piclro
,

il Re gli

rimando per i medesimi nunzii questa risposla : Basti all'aposlolico

Slefano che to abbia tolli di mezzo Cristoforo e Sergio, i quali gli

facevano da padroni addosso ,
e non mi venga a ridomandare le

giiislizie. Imperocche certamente, se non sard io ad aiutare il Pa-

pa ,
ana gran rovina gli verra sopra ; perche Carlomanno Re dei

Franchi, amico dei predetli Cristoforo e Sergio, e pronto a piom-

bare co suoi eserciii sopra Roma, per vendicare la loro morte e cat-

iurare il Ponteftce stesso 1
. Ecco qual e la fede del vostro Re Desi-

derio, e con qual fiducia noi possiamo stringere con lui alleanza.

In lal guisa il protervo Re non solo negava sfacciatamenle di man-

tenere i palti giurali e di rendere al Papa il suo diritlo
,
ma prelcn-

deva da lui eziandio gratiludine pel bel servigio di avergli accecati

i due principal! Ministri
;
menlre collo spauracchio

2 della vcndclla

di Carlomanno e del bisogno che avrebbe di lui per difendcrsi
, spe-

rava di chiudergli la bocca a nuovi richiami. In questa condolla di

Dcsidcrio \ erso ii Papa Slefano
,
la perfidia gareggia colla \illania

,

1 Da questa risposta di Desiderio , il GREGOROVIL'S (L, cit. pag. 373
)
ed

altri voglioiio inferire che Stefano III fosse pienamente d' accordo col Re

nell'abbattere Cristoforo e Sergio. Ma la loro illazione non regge. Le parole

di Desiderio provano solo
,
che egli stimava di aver fatto un beneficio a

Stefano, liberandolo dai due Primati, e pretendea che il Papa gliene sapesse

grado e quasi ne lo rimunerasse coirabbandono delle giustizie. Del resto quel

pieno accordo tra il Papa e il Re, sognato dal Gregorovius ,
comese la ve-

imta di Desiderio a Roma e i fatti ivi succeduti fossero effetto d'un premedi-

tate concerto, e monifestamente contraddetto datutta la narrazionedi Ana-

stasio e da Stefano stesso nella Lettera a Carlo e Bertrada.

2 Che questo fosse un mero spauracchio , puo facilmente argomentarsi

da piii capi. Ma a noi basta il notare che
,
verso H medesimo tempo in cui

Desiderio minacciava al Papa le armi vendicatrici di Carlomanno, correvano

tra Carlomanno e il Papa relazioni di ottima amlcizia
;
come appare manife-

sto dalla Lettera XLV1II del Codice Carolino scritta ai due Re dei Franchi
,

e piii ancora dalla XLIX /indirizzata al solo Carlomanno, nella quale il

Papa lo loda della sua efficace solerzia per la difesa ed esaltazione di Santa

'Chiesa
,
e della fedel costanza da lui mostrata nelle cause apostoliche e nel

fervido amore verso il Papa.
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1' irapiulenza dello scherno colla brutalila dell' ollraggio ;
no sa-

premmo facilmente trovare a cosi sozza politica un risconlro, se non

avessimo oggidi soKocchio vivi e parlanli gli esempii di ollraggi e

di pcrfidie anche piu ncrc
,
nella condotla Icnuta verso la S. Sede

dai nuo\i Longobardi del Picmonte.

A Sfcfano intanlo
,
cosi crudelmente deluso dal Re longobardo ,

non rimanea niuna via di rivendicare i suoi dirilli. In Roma , dopo

la cadula di Cristoforo e Sergio , prevalea la fazione di Paolo Afiar-

la
,
iulta venduta agl' intercssi di Desiderio ;

e quindi non pure lon-

tanissima dal caldcggiare i richiami del Ponlefice
,
ma inlcnla piut-

tosto a soffocarli. In Francia ,
donde solo polca la S. Sede sperare

aiulo efficace contro i Longobardi ,
le imprese di Carlo in Aquilania

e la discordia dei due Re fralelli, larpavano le ali a quella speranxa.

Nondimeno ,
losloche la Regina Berlrada, nella primavcra del 770,

fu riuscita a riconciliare ira loro i due suoi figli ,
e quest! n' eb-

bero data la lieta novella al Ponlefice
; egli ,

nella lettera di congra-

tulazionc che loro scrisse ,
non tralascio di raccomandare ad ambi-

due con gravissimi termini 1' affare delle giuslizie di S. Pietro r

scongiurandoli per Dio vivo e pel tremendo di del giudizio, che con

lutla prcstezza e con ogni gagliardia d' intimazioni e di minacce fa-

cesscro dai Longobardi restiluire alia Chiesa Romana inliere le giu-

slizie
,
secondo la nota che egli loro ne trasmetteva per mano del

loro messi, e soggiungcndo che se allri affermasse loro avere il Pa-

pa ricevute gia le giuslizie ,
non gli dovessero in niun modo cre-

dere 1.

1 Unde obnixe , tamquam praesentialiler , petimus ,
et coram Deo rivo r

qni vos regnare praecepit , coniuramus excellentiam vestram , ut PLENARIAS'

wsTiTiAS BEATI PETiti, sub nimia vclocUdte
,

sccundum capitulare quod vobis

per praesentes vestros fidelissimos missos direximus,. EXIGEKE , ET BEATO PETRO*

EEDDERE ivBEATis, sicut et veslra conlinet promissio . . . . Et ridtte, excel-

leniissimi filii, quid obtestamur vos per tremendum diem iudicii. Etiam bea~

(us Pvirus per nos vos adhorlalur aique obtesialur , ut sub nimia velocitate-

ipsas iuslilias eiusdem principis apostolorum exigere a Longobardis iubealis,

fortiter eos cum Dei virlute distringentes, ut sua propria idem princeps apo-

stolorum atque sancta Romana Ecclesia recipiat ; nam si, quod non credimus,

ipsas iustitias exigere neylexcrilis aut distulerilis , sciatis vos de istis ratio-
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Ne queste preghierc del Papa tornarono del tutto vane. Imperoc-

che ad esse dee probabilmenle ascriversi la missione data da Carlo

c Bertrada ad Iterio, e 1'opera diligentissima die quesli pose ad otte-

nere la restituzione alia Chiesa Romana del vasto patrimonio ch' ella

avea nel Ducalo Benevenlano; del die il Pontefice in allra leltera

grandemenle ringrazia il Re e la Regina madre, con somme lodi di

Iterio 1 : quanlunque a dir vero, da questa leltera non appaia con cer-

tezza die quel patrimonio tornasse di fatto in possesso della S. Sede.

Leggesi inoltre in alcuni annalisli dei Franchi, die essendo venuta

la Regina Bertrada in Italia nel mcdesimo anno 770, moltissime citta

furono reslituite a S. Pietro 2.

Ma, checche sia di quesle reslituzioni, inlorno alle quali non si ha

altra notizia, brevi furono ad ogni modo le allegrezze del Papa Ste-

fano. Un nuovo e piu grave pericolo venne tosto a travagliare dinuo-

ve angoscie il suo spirito : e ne fu cagione quel viaggio medesimo di

Bertrada, venuta in Italia principalmente per trallare le nozze di Er-

mengarda con Carlomagno.

nem forliter ante tribunal Christi eidem principl apostolorum esse faciuros.

Si quis autem vobis dixerit quod iuslilias beali Pelri recepimus, vosullo modo

ei non credalis. COD. CAROL. Epist. XLYIII (ediz. del Cenni).

1 Ilaque praesens Itherius , reliyiosus ac prudent issimus vir, et revera

noster et vester sincerus fidelis, quern cum suis concomilibus et reliquis vestris

missis PRO EXSEQUENDIS FACIENDISQUE ICSTITUS fautoris veslri beali Petri di-

rexistis, ad nos coniunyens, illico in paries Benevcntani profectus est Ducalus,

PRO RECOLLIGENDO ILLIS IN PART1BUS SITO PATRIMONIO eiUSdem proteClOTlS Vestri

aposlolorum Principis ; qui videlicet solertissimus vir in omnibus secundum

vestram nostramque decerlavit volunlatem, sulque laboris conslanliam, iuxta

ut a vobis illi praeccptum est
, in ipsis apostolicis exhibuit ulilitalibus etc.

COD. CAROL. Epist. XLY1I.

2 Un Frammento degli Annales Vetercs
,

recato dal DUCHESNE (Script.

Franc. Tom. II) dopo la seconda Appendice alia Continuazione di Fredegario,

dice : Anno DCCLXX full Berta Regina in Lonyobardia ad Placilum contra

Desiderium Reijem ,
et REDDITAE SUNT CIVITATES PLURIMAE AD PARTEM SANCTI

PETRI. E negli Annales Petaviani, presso il medesimo DUCHESNE , si legge

all'anno 770: Hoc anno Domna Berta full in Italia propter fittam Dcsiderii

Regis; et REDDITAE SUNT CIVITATSS PLVRIMAE SANCTI PETRI.
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llprogresso per mezzo del Crislianesimo. Conferenze in Nostra

Signora di Parigi, pel Rev. P. FELIX d. C. d. 6r., tradolte da G.

B. CENTURIONE della medesima Compagnia. Vol. /, Anni 4856,

e 4857 di pag. 408; Vol. //, Anni 4858 e 4859 di pag. 458;

Vol. ///, Anni 4860 e 4864 di pag. 482. Genova, Tipogra-

fia della Gioventu 1861-62. Tre vol. in 8.

La taccia di lentigrado, di immobile, di retroyrado, appiccata dai

liberlini al caltolicisrao, e una delle tante calunnie, colle quali costoro

si sforzano di screditarlo agli occhi degl' imperiti ;
e calunnia tanto

phi menzognera, quanto piu al cristianesimo apparliene non solo

1'aver generate nel mondo coll' opera il progresso ,
ma 1' aver intro-

dotta perfino 1' idea del vero progresso. Laonde accortissima fii la

scella del soggetto di queste conferenze, in Francia special mente,

dove le fanlaslicherie dei sofisti, e per 1'indole della nazione, e per

la diuturnila del proselilismo, e per la volgarita della lingua gia sono

penetrate perfino neirinfima classe della popolazione. In Italia coleste

idee ancor non altecchirono se non nelle classi ove piu abbondano i

semidotti
,
die il volgo pensa per ora a tutt' altro eke alle fanlasie

di colesli sognalori. Cio nondimeno poiche il mal seme si sparge,

e il malurare delle idee
, sotto il sofiio delle passioni e il lavorio

delle sette , previene purtroppo i naturali indugi ;
anche T Italia

npstra andra debitrice all' Autore e al volgarizzatore , per aver essi
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tcntato di sfolgorare un raggio di luce cristiana fra Ic tcnebre delle

teorie sistemaliche , preoccupando cosi le impressioni dell' errore e

i danni eh' egli apporta alle anime ed alia societa civile.

Tantopiu che se calunnia e 1' allribuire al crisliancsimo 1' immo-

bilila, non puo negarsi esservi fra i Callolici cen elli di poca levalura,

ai quali ogni novila di forme, ogni progredire di conseguenzc riesce

sospetto, quasi fosse innovazione di dollrina : e che non bene inlen-

dendo 1' aforismo di Tertulliano : Profana novitas sacrata velustas r

tulto riprovano cio che non feccsi dai padri nostri, quasi non poles-

sero variarsi i mezzi senza variare il fine
,
ne inollrarsi le conse-

guenze senza alterare i principii.

A queste persone potra dispiacere il nuovo modo polemico di pre-

dicazione, a cui fu appropriato in Francia il litolo di Conferenze, e

che dimostra precisamenle tutt' altro che immobile il crislianesimo.

Ad una sociela invasata dalla incredulita volleriana era necessario

un rimedio che giungesse alle ime radici del scntimento cattolico ,

fitte
,

clii nol sa ? nella fede. E qual effelto avrebbero prodotto in

molti di costoro le consuete prediche moral!
,
con cui i crcdenli vcn-

gono confortati a crescere ogni di nella viva somiglianza con Crislo?

Quell* effetto appunto che sopra un membro privo di vilalila produ-

ce 1'applicazione della medicina.

Se il cristianesimo fosse quella doltrina immobile che cerium sup-

pongono, senza badare ai nuovi bisogni delle anime, avrebbe detto :

Morale predicarono i Massillon e i Bourdaloue, morale predichino

i Lacordaire, e i Ravignan.Ma siccome rimmobilila del cristiane-

simo e unicamente nel vero e nel giuslo ;
e salva la verila e la san-

tita, che sono il fine dell' insegnamento cattolico, 1'idoneita dei mez-

zi e quella da cui ne dipende la scelia
;

cosi appena si giudico ne-

cessario ai traviali dalla incredulita un pulpito apologetico, la Catte-

drale di Parigi offerse il suo, e i piu eloquenti dei predicalori, Irat-

tando sotto nuove forme, col nome di Conferenze, la verila cattolica,

novamente invitarono alia fede dei padri loro i piu belli ingegni ,

gli uditorii piu elelti della Capilale di Francia.

Come vedete, lo stesso titolo di Confeyenze e una prima prova di

quella tesi,che in quesli volumi viene dimostrala, lull' altro che im-

mobile essere il cristianesimo.
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La qual tesi viene dall' Aulore considerata in generate nellc pri-

me tre Conferenze dell' anno 1856, mostrando la prima il vero sen-

so di quesla parola Progresso, includente necessariamente un punlo

da cui si muova e un termine a cui si aspiri. La prima delle tre

mostra die il progresso non e, come non fu mai osleggiato dal cri-

slianesimo : la seconda die il lermine, donde muove il progresso,

solo dal cristianesimo puo essere chiaramente determinato : la terza

finalmenle die solo dal cristianesimo conosciamo il termine a cui il

progresso aspira. In queste tre Conferenze F Autore da un bel sag-

gio del come possa una eloquenza immaginosa e splendida farsi in-

terprete di astruse e profonde teorie.

Le Conferenze seguenti entrant) tosto in materie piu concrete : e

poiche tanlo oggidi si vantano i progressi materiali
,

all' idea gene-

rale di questo progresso sono dedicate le tre allre Conferenze dell' an-

no medesimo. La quarla adunquc ne dimostra il valore e i limiti
,

commisurali nella quinta ai principii cristiani
;
menlre che la sesta

dimostra la necessita del progresso morale in riguardo alia scienza,

all' arte e alia societa.

La qualc necessita, non avendo potulol'oratore pienamenle spie-

gare nel 1856, servi di tema alia prima Coriferenza del 1857, in cui

s' addila ove vada a parare, senza il morale, quel misero progresso

materiale, il cui termine ha per sua formola Godimento indefinito.

Data cosi un'idea generate del progresso, e dimostrata la necessi-

ta del Cristianesimo, aflinche esso ricsca e verace e socialmente van-

taggioso; le altre cinque Conferenze del 1857 s'impiegano a mette-

re in moslra gli ostacoli, e diciamo piultoslo 1'ostacolo che impedisce

il progresso morale, e per conseguenza ogni altro progresso della so-

ciela; cui con linguaggio scrilturale sogliamo appellare concupi-

scenza, e filosoficamente potremmo dire forza retrograda. Uno ab-

biamo detto essere cotesto ostacolo, perche esso e tutto riposlo in

quell' impulse, onde ci spingono al disordine le tante passioni che

tulli portiamo in noi, qual miserando retaggio dei primi prevaricato-

ri. Siccome peraltro molte sono le passioni secondo il vario oggelto

a cui 1'uomo corrotto si lascia strascinare; cosi molleplici sono le for-

me di cui quel disordine si riveste, e molteplici per conseguenza gli

ostacoli al vero progresso.
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Le considerazioni generali intorno a quell' impulso al disordine 7

vera forza retrograda, formano il soggetto della seconda Conferenza :

nella quale dimostrando quanta vilta e debolezza includasi nella

schiavilu delle passioni, se neinferisce genericamcnle essere impos-

sibile sotto tale impulso ogni vero progresso

Particolareggiando poi cotcsto avvilimento dell' uomo in quellc Ire

concupiscenze, delto da S. Giovanni concupiscenza delta came, con-

cupiscenza deyli occhi, superbia della vita; 1'Autore dimostra, nelte

seguenli Conferenze del 1857, gli ostacoli insuperabili opposti dalla

sensualita, die ha purlroppo si gran predominio nell' eta prcsenle;

dalla mania di arricchire divenuta ormai una specie di frencsia
;
dal-

1'orgoglio e dal lusso, in cui questo si sfoga, condannoinestimabile

d'ogni progresso e personale e domestico e civile. Tal c il soggelto

delle Conferenze del 1837.

Quelle del 1858 contrappongono agli ostacoli creati dalla concii-

piscenza al progresso, grincrementi die questo ritrae dal cristiane-

simo. I quali incrementi cosi vengono compendiati dall'Autore mede-

simo nel principio della settima Conferenza. Dopo avere stabilito che

il cristianesimo e la sorgente del morale progresso, conciossiache

produce la santila abbiamo dimostrato il segreto di questo pro-

gresso. . . . I' amore di Gesu Crislo (p. 201). Questo amorechiede

dapprima all' uomo la sua santificazione
;
e glie ne agevola il concetto-

e la pratica, personificati in quell' Uomo Dioch'egli ama, e nei Santi

che ne furono piu d'appresso imilalori. II cristianesimo crea uominl

sanli, e i Santi camminano nel corso dei secoli alia testa del progres-

so (p. 61). E la prima reazione progressiva e quella deH'umilta

contro 1'orgoglio, fondata sopra quest' apparenle contraddizione: Ab-

bassarsi per salire in alto (p. 95
) ;

la seconda e la reazione dell' au-

sterila contro il sensualismo : il paganesimo adorava il piacere, it-

crislianesimo fcce adorare il dolore (p. 131). Finalmenle la terza

reazione progressiva del crislianesimo e quella della poverta contro

la cupidigia : reazione che restiluisce al cristiano la compiuta mae-

sla dell'umana fisonomia, formando in lui la magnanimila, laliberta,

1' intrepidezza ;
e assicurando la base della societa, il sacro dirilto

di propriela : diritto violato appunto e dommalicamente impugnato
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da qucl mcdcsimo spirilo rivoluzionario, chc osleggia la poverla rcli-

giosafp. 161 e!66).

Tulto il fin qui ragionato dall' oratore francese mirava a ristorarc

I'uomo morale, rimeltendolo sulle vie del vero progresso, e combat-

tendo la forza relrograda delle disordinalc passioni. II P. Felix spic-

gava in lal guisa quel progresso die il Redenlore porlo sulla terra
,

iiriziandolo non gia, come i riformalori umani, colla eslerna Irasfor-

mazione maleriale delle pubbliche istituzioni, ma colla Irasformazio-

ne dell'uomo inleriore, unico mezzo eflicace di ogni altra riforma.

Preparato cosi il mezzo, 1'Autore nel 1859 prende a Iratlare della

riforma sociale, e prima ditutto del radicale suo principio die el'au-

lorila. II progresso deiraulorita sociale venne iniziato dal Redentore,

col cosliluire nella Cliiesa se medesimo autorita universale (data esl

mihi omnis polestas) : col clie egli correggea tre vizii fondamentali

conlratli dall' autorita nel paganesimo. L' Autorita pagana era lutta

umana, c if Redentore v' inncstava 1' elemento divino : cotesta uma-

na aulorila aspirava alia lirannia sulle coscienze
,

e il Redentore

francheggiava le coscienze dal dominio dell'uomo : la lirannia pagana

era adoperata dal regnante tulla nel proprio interesse, e il Rcden-

re spirava nel cuore dei regnanli il sacriiizio di se per bene dei sud-

diti: in uriaparola, creava un' aulorila divina net suo principio, spi-

rituale nel suo dominio, gcnerosa nel suo scopo (pag. 308). La Chie-

sa dunque e operalricc di un immenso progresso nelle condizioni

della aulorila
;
lema e conclusione della prima Conferenza.

Eppure come viene trattala la Chiesa dai politici della modcrna

societa? La seconda Conferenza rispondc a questa domanda: i mono

avversi la riguardano col freddo occhio dell' indifferenza e del di-

sprezzo: altri la sospeltano come rivale: altri finalmente la perse-

guitano come nemica.

La lerza Conferenza specifica i Ire lipi, sollo i quali l'aulorila \cn-

ne dal Redcnlore nobililala : tipo soavissimo nell' autorila paterna ,

elemento di amore nella famiglia; tipo sacrosanlo neH'aulonta sacer-

dolale, oggetto della venerazione dei fedeli
; tipo augusto dell' auto-

rila regale, divenula tanto piu sacra agli occhi del popolo e col rico-

noscere nella Chiesa una superiorita divina, e col ravvisare in se la

divinilci del diritto
, e col sagrificare se medesima alia felicita del
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popolo. I quali Ire tipi ,
riuniti nel Papalo prescnlano in lui la pie-

nezza dclla paternila, la pienezza del saccrdozio, la pienezza della

regal dignita.

Ma Vaulorita cosi perfezionata quale scopo si propone, secondo 1'i-

dea cristiana, governando im popolo? Si propone, risponde la qnarta

Conferenza ,
di formarvi la vera liberla, la liberla nel bene. II die

dall'Aulore vienc dimoslrato, dando prima una giusla idea di liberla

in generalc ;
la quale solo in forza della originate eorruzione di no-

stra natura, puo includerc talora la tolleranza del male : ma allora

soltanlo puo essere progressiva, quando si mira come faeolta di fare

il bene senza oslacolo. Questa liber la noil puo essere senza 1'aulori-

ta: e 1' aulorita nel cristianesimo naturalmcntc la produce, perche

produce nei Principi la volonta di far liberi i popoli e nei popoli il

desiderio di rendere polenli i Principi. Di die avviene die nel cri-

slianesimo 1'autorila e precisamenle Y opposto di qnella del raziona-

lismo, sempre imperioso nelle sue dottrine, precipiloso nei suoi atti,

formalista nelle sue istituzioni.

Frulto dell' autorila e della liberla e la vera uguaglianza, germi-

nante essa pure dal cristianesimo. Ma qual e qucsla vera uguaglian-

za? Tutti gli uomini, dice la quinta Conferenza, 'sono verameute

uguali nel dirillo, perche uguali nella natura : sono disuguali nella

condizione, perche disuguali nelle doti personali. L' eterodossia non

vuol riconoscere ne quella vera uguaglianza, no questa vera disu-

guaglianza; perche 1'egoismo vuol sempre primeggiare fra gli uguali,

non ccdere a nessuno fra i disuguali. Ma 1'uguaglianza crisliana am-

mette 1'armonia gerardiica. Tal e, dice il sacro oralore, tal e

regualila umanacosliluita da Gesu Crislo neH'umana famiglia; egua-

lila neH'origine, che ci unisce col luslro di una medcsima discenden-

za; egualita nel destino, die serba allo stesso merito lo stesso pos*

sedimenlo di Dio, ed agli stessi rcali la stessa malleveria dinanzi

alia Divinila; egualila nel Medialore, die ci unisce a lui col Iriplice

legame della sua dotlrina, della sua leggc c del suo amore, e fa noi

tutli divinamente eguali nella verila, autorita e carita di Gesu

Cristo.

Ma mentrc in tal guisa dal Redentore si perfeziona la dignita del-

1'umana uguaglianza, non si dislrugge, come dall'ogualila sistemali-
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ca, la bellezza della social gcrarchia ;
come le differcnze delle con-

dizioni nelle membra del corpo di Crislo nulla tolgono alia sua per-

fettaunita: unita di pensiero, di amore, di gerarchia. II che vien

poslo in bella moslra dall' eloquentc dicitore, ricordando il mcravi-

glioso spettacolo della comunione pasquale nella Caitedrale di Parigi,

ove si meravigliosamcntc risplende e la perfetla iiguaglianza neH'amo-

re, e la riverenza cristiana alia differcnza delle condizioni gerarchichc.

Ma, Signori miei, domanda 1'Autore, 1'egualita e la liberla die

hanno neir aulorila la loro sah aguardia ,
sono poi bastevoli ad

effettuare il sociale progresso ? No
, risponde : fra 1' uguaglianza

e la liberta ricercasi la fralellauza . E a spiegarne il giusto con-

cello e il legittimo autore e impiegala la sesla ed ultima Conferenza

del 1859. E moslra in primo luogo essenza della fralernita essere

la comunicazione di so c delle cose sue per via di amore nell' am-

plesso di una grande unila. Di die inferisce quanto falsa sia la fra-

ternila gridata dalComunismo, per rapire altrui e insediare semede-

simo, a costo non del sanguc proprio, ma del macello sociale.

Gesu Cristo dunque, solo Gesu Crislo fii vero autore della frater-

nila sulla terra. E come da Caino fino a noi scorre un fiume di san-

gue die grida fratricidio, cosi dal Calvario scorre un altro fiume di

sangue die grida fraternita : fralernita die unisce, poiche e 1'amo-

re
;

fralernita die arricchisce, perche e spogliamenlo di se per ve-

slire altrui
;

fraternita die affranca servendo
, perche figlia di un

Dio che prese forma di servo
;
fralernita cbe si compie nella totale

immolazione di se e delle cose proprie, perche imitatrice di quel Dio,

che dedit redemptionem semetipsum pro multis 1.

Ecco il progresso sociale, conclude VAutore medesimo,in cui so-

lo troA?iamo la guarentigia della vera liberla, uguaglianza, fralerni-

la, la vera aulorila, Tautorita col suo vero principio ,
col suo vero

dominio e col suo vero deslino
;

1' autorila che
,
sulla fronte del pa-

dre, del sacerdole, del re e del ponlefice, e sempre I'autorita diDio

imperante all' uomo
;

I'autorita
,

la molla piu poderosa del sociale

progresso; conciossiache innalza le Societa, creando sotto tulle le

forme il rispelto, 1'obbedienza e 1'amore (pag. 454).

1 S. TIM. II, 6.
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Siccomo la base neccssaria della pubblica Societa e la famiglia ,

cosl non \i puo csscre progresso nella Societa sc, non vi e progresso

nella famiglia. Avendo dunque il noslro Autore Irattato del progres-

so nella Sociela nelle Conferenze del 1859, natural cosa era che in

quella del 1860 ragionasse del progresso nella famiglia. Queslo ar-

gomenlo, die di per se allella ogni udilore per 1' importanza morale

che esso ha, porge all' autore il teraa piu acconcio a fare, come ap-

punlo egli dice, la breccia piu forle negli inlelletli, e nei cuori a un

tempo stesso. S' apre egli dunque la via col dimoslrare, come real-

mente non v'abbia progresso nella Sociela se non median te la fami-

glia, e non V abbia progresso nella famiglia se non mediante Gesu

Cristo
;
e appunlo perche si e volulo ai noslri di eliminare dalla fa-

miglia Gesu Redentore, ne conseguila il deeadimenlo della famiglia,

ch' e minacciata di sciogliersi, e trascinare nella sua caduta 1'intera

sociela contemporanea. Bisogna adunque fare ogni sforzo per procla-

mare i grand! principii che valgano a ristaurare la famiglia caden-

le, e quest! possono ridursi alia sanlila del matrimonio cristiano, ai

dirilli della palernila crisliana, al minislero della maternita cristia-

na. Questa e tutta la tela delle sei Conferenze di quest' anno
, 10

quali, se allre mai, sono per lume di eloquenza, e per calore d'af-

felto splendide e feconde. Vediamo rapidamenle quali sieno i prin-

cipal! concetti di ciascheduna. La Sociela domeslica
, ragiona 1' Au-

tore nella prima Conferenza
,

e principio ,
modello e forza della So-

cieta pubblica: principio perche essa e la vita che nasce, cresce,

e si propaga nella sociela, e quindi puo dirsi la generazione, la for-

mazione e la tradizione della vita sociale : modello perche nella fa-

miglia incarnansi i tre elementi coslilutivi d' ogni Sociela
,
vale

a dire 1' autorita nel padre ,
il ininislero nella madre

,
e 1' ubbi-

dienza nel figliuolo : fmalmente la forza, perche la forza vera della

Societa e 1'amor della patria, e la sorgente vera dell' amor palrio e

la famiglia. Se dunque la vita sociale ha nella vita domeslica la sua

cagione, il suo tipo e la sua difesa, non puo ammeUersi perfeziona-

menlo progressive nella Societa ,
se non si ammelta perfezionamen-

to progressive nella famiglia.

Ma nella famiglia queslo perfezionamen to progressive non epossi-

, scnza 1' influenza dirella e conlinua di Gesu Cristo: c cio 1'Ora-
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lore dimostra nella scconda Conferenza, con una parlizione al iulfo

conformo alia prima. Gesu Cristo e il principio vilale della famiglia,

costiluendone, col mezzo del Sacramenti, i principii unicamenlc saldi

c incrollabili della vita : Gesu Crislo e il modellu della famiglia, im-

primcndole colla sua effigie divina il suggello della vera grandezza :

Gesu Cristo e la difesa della famiglia crisliana
, proteggendola col

suo amore : esso dunque sanlificandone 1' origine , perfezionando-

ne la durata
,
ed assicurandone 1' indissolubilila e T unico sostegno

della famiglia cristiana, che senza lui come senza puntello dovra im-

mancabilmentc crollare.

Dopo aver dimostrato cio che la famiglia e in riguardo alia Socie-

la, e cio che Gesu Cristo e in riguardo alia famiglia, la lerzaConfe-

renza indica i sintomi che ne alteslano il dissolvimento, nelle Ire

correnli dell' eta nostra conlemporanea. Nella corrente doltrinale

un' aggressione sistemalica contro la tradizione
,

la proprieta e la

religione, tre elementi conservator! della fomiglia: nella correnlc

morale il liberlinaggio che impedisce, 1' ingordigia delle ricchezze

che falsa, la licenza che perverte i marilaggi: nella corrente sociale

una lendenza instancabile a mutar fortuna, condizione, stato e luogo,

che, spostando spaventevolmente tutle lerelazioni, addiviene 1'indc-

bolimento perpeluo di tutte le istituzioni, e minaccia 1'universale

decadimento alia stessa famiglia.

Posle queste basi piu universali, entra la quarta Conferenza a par-

lare piu specialmenle del genere d' influenza che il Cristianesimo

esercila sulla famiglia, assicurandone 1' indissolubilila del matrimo-

nio. In essa pone 1'Aulore in confronlo il dogma crisliano chedifen-

de 1' indissolubilila, e le dottrine eterodosse che approvano il divor-

zio. La famiglia poggia tutta ed unicamente sopra il dogma doppia-

menle sacro della indissolubilila: quindi cio che mostra a meraviglia

quanto la Chiesa cattolica sia eificace a difendere la famiglia ,
si e

che sola dopo quasi duemila anni seppe mantenere nella sua inle-

grita queslo dogma. Fuori del Crislianesimo
,
dice il sacro orato-

re, lulle le legislazioni, tutte le doltrine, lulle le religioni hanno ce-

duto sopra questo punlo ;
e nel seno slesso del Crislianesimo tulle le

varicta dell' errore, scismatico, ereticale c razionalisla sacrificarono

queslo vero divino alle umane passioni (pag. M8}. Sieno grazie al
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cielo, c sia gloria al Cattolicismo ;
conciossiache fra tante compia-

cenze doltrinali e tante \ili concession! ,
falle alia tirannide dell' er-

rore c del male, havvi una dottrina chc fa testa ed e sola
;
fa testa

a tutti gli assalti della letteralura, e a lulti gli allacchi della filoso-

iia; fa testa ai decreti di tutli i legislator!, e alle persecuzioni di

tulli i potcnti ;
e sotto il peso delle minaccc piu formidabili sapreb-

bc ancor dire : Piuttosto uno scisma di piu cue un vero di meno

(pag. 428).

La quinla Conferenza e tutta sopra il ministero della paternila

come e inteso dal Cristianesimo. II minislcro paterno richicde I'au-

torita a cagione della sua dignita, del suo ufficio e delle sue obbli-

gazioni ;
e 1' esercizio di questa autorila richiede ch' cssa sia munila

del triplicc drilto d'istruire, di governare e di punire.

Congiuntamente all'autoritci paterna yigoreggia nellc famiglie cri-

stiane il sacrificio materno, nel che puo compcndiarsi tutlo il mini-

slero della malernita, sacrificio che ha per sorgente 1'amore, e per

frutto la unione e Tonore della famiglia. Ora un tal sacrificio non puo

essere imposto alle madri nella sua pienezza ,
salvo die imicamente

dalla dottrina e dalla pratica cris liana. Ouesto e 1' argomenlo della

sesta Conferenza, che chiude 1'anno I860.

A compiere nondimeno la traltazione inlorno alia famiglia ,
non

baslava avere esposto separatamente i due minister! della paternita

e della maternita : bisognava dimostrare il minislcro simultanco di

ambedue, che dimora nell' educazione de'figliuoli. Le selte Confe-

rcnze dell'anno 1861 son tutte rivolte a sludiare il progresso nella

educazione cristiana. Secondo lo stile usato dall'Aulore, incomincia

egli nella sua prima Conferenza a slabilire 1' allinenza che passa fra

T educazione ed il progresso ,
e il fa con queslo semplicissimo ragio-

namento. Se il progresso allra cosa non e die Y ingrandimenlo del

valore umano
,

1' educazione che ingrandisce quel valore, al tempo

stesso che ne dimostra ringrandimento, deve dirsi il principal mez-

zo e il principal segno di progresso. L' educazione poi si collcga al

Crislianesimo , perciocche la sola educazione cristiana propaga la

Tita deirilomo-Dio, e crea cosi quella ci\11la vera, che perfezionan-

do 1'uomo su questa terra non lo separa dal cielo. Dichiarato cosi il

legame fra il progresso e Veducazione, passa 1'autore, nelle sei Con-
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ferenze seguenli, a indicare per quali mezzi la religionc crisliana fac-

cia coslanlemenle perfezionare 1'educazione.

L'educazione, inspirala e manodotta dal Cristianesimo, inscgna al

fanciullo questc cinque cose scmplici, ma fondamenlali : la fede, 1'a-

more, 1'ubbidienza, il rispelto, la purila. Insegnando a credere, essa

raflferma 1' intelletlo su i dogmi, e fornisce una base alia vita; inse-

gnando ad amare, essa apre il cuore mediantc 1'afFezione, e svolge

la vita; insegnando ad ubbidire, essaavvalora nelle lotte la volonta,

e communica forza alia vita; insegnando a rispcllare, essa sviluppa

nell' animo il senlimento della grandezza , e nobilita la vita
;
inse-

gnando ad esser casto
,

essa protegge dal disordine gi'instinli ,
ed

abbellisce e rassicura tutta la vita. Questi cinque argomenli ,
cosi

ampii nei loro principii e cosi fecondi nella loro applicazione, forni-

scono la materia delle sei Conferenze ullime del 1862, colle quali

svolge il tema propostosi del progresso per mezzo dell' educazione

crisliana.

Dalla rapida esposizione ,
o piuttosto meglio dal semplicissimo

cenno, die abbiamo falto dei soli argomenli , prescelli dall'Autore,

il savio lettore avra colla sua sagacila ben compreso qual sia la va-

stila e 1' importanza di questo lavoro.

Se dovessimo ora condurre il leltore attraverso al vasto edifizio,

fabbricato daH'Oratore in questa seric di Conferenze, si ben sistemale

e collegate fra di loro, fermando la sua attenzione in ciascuna delle

parti die lo compongono, eccederemmo i coniini imposli ad una sem-

plice rivista
; giacche ogni Conferenza forma da se sola un oggelto

degnissirno e dell' intelletto die vi conlcmpla il vero e del senlimen-

to eslelico che ne gusta le forme. Contentiamoci dunque di toe-

care qui e cola a modo di saggio alcuni punli. E poiche intorno

alia profondita e bellczza delle teorie universal! gia abbiamo dato

un tocco
, diciamo alcun che delle Iraltazioni parlicolari. Fra le

quali piena di ulilita e di dilelto ne parve la quarla Conferenza del

18o6, dimostrante la necessita del progresso morale pel malcriale.

La cosi delta IXDUSTRIA ha preso oggidi proporzioni si gjgantcsche

e per consegueiiza tal potenza ed imporlanza socialc
,
che le sue re-

lazioni col caltolicismo deslano necessariamente grande curiosila nel

letlore. Specialmenle dopo il tanto straparlare dei malerialisli epi-
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curei conlro la prelesa inimicizia dclla Croce di Crislo coi progress!

malcriali. Dopo tante dicerie di chi voile riabililare la carne, udire

da un predicalore cattolico il panogirico dell' induslria
,

e la Croce

di Cristo
,
condizione essenziale del suo vero progresso ;

e tema da

stuzzicar gli appelili e
,
maestrevolmcnle dimostrato, eccilare 1'am-

rnirazione.

Nella quinla Conferenza, spicgata 1' idea cris liana inlorno al pro-

gresso materiale, bello e il vedere le praliche conseguenze die ne in-

ferisce. Se 1' induslria, dice, e agli ocelli del crisliano non pure in-

nocua, ma doverosa
;

se per I'adempimcnlo di questo dovere ella e

divcnuta oggidi fra le genii cristiane una vera potenza : ingiuslo

sarcbbe ed improvvido pretendere d'arrcstarla. Io vel dico in no-

me di Dio, no
,
non e qucsta la npstra vocazione. Cio poslo die fa-

rem noi ? Lasceremo passare il tempo, avendo gli ocelli rivolli alia

elernUa, senza preoccuparci degli abusi clie 1' umana perversila \1

puo inlrodurre ? . . . . No, miei Signori ,
siccome voi non dovele a

cio die e buono in se stesso fare una sistcmalica opposizione ,
cosi

non dovele, alia presenza del male die si allarga, abbandonarvi ad

tma disperala inazione (pag. 475) . E qui 1' Aulore, dimosirando

sotto molli aspelti i mali die, coll' aumenlo dell' induslria , lormen-

tano e fisicamente e moralmenle 1'umana progenie, esorla i CaUolici

ad apporvi i necessarii rimedii, tutli volgendo quegli increment! alia

maggior gloria di Dio.

Nella sesta Conferenza, lulta imporlantissima, come apparisce dal

litolo slesso
, gioconda e profiltevole riesce la lerza parle ove parla-

si del progresso sociale
;
mostrandosi quivi come la gran macchina

del centralismo, che sembra a cerluni 1'apice della sapienza governa-

trice, rende piu che mai evidenlo il principle del progresso morale,

stabililo come necessila suprema della societa. Giacche fmalmente

che diverrebbe questa se 1' ordigno polenlissimo del cenlralismo ca-

desse in mano della lirannia, vuoi monarchica, vuoi demagogica ?

Quello che abbiamo specificalo per le Conferenze del 1856, vorrem-

mo farlo perle seguenli. Ma chi non vede
,
al solo leggerne i tiloli,

1'opporlunita e 1'importanzadi coleste trallazioni ? Quando una voce

cosi eloquente prende a moslrare le rovine sociali prodotle oggidi

dalla sensualita e dal malcosturae ; quando entra nelle borse degli
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"asurieri e nelle case di giuoco a svelare le tiirpitudini e i delirii

deU'avarizia; quando nella computisteria della famiglia chiede con-

io al lusso dei disordini che v' introduce, col danno immenso della

giuslizia e della carita; 1'Autore tocca piaghe si fresche e si dolorose,

die non vi ha cuore umano, in cui qualche fibra non si scuola viva-

menle e non torni il pensiero a domes liche rimembranze. Ma alia

ianla copia di soggetti gravissimi come procedere innanzi nello spie-

.garle anche sol brevemente senza taccia d'intemperanza? Vada dun-

-que il letlore e, aperto a caso il libro, verifichi da se stesso e cio

che abbiamo detto c cio che potremmo dire. E se qualche rara volta

un lieve sapore di gusto francese molestasse alcun palato un po'schi-

filtoso in materia d' italianila; ricordisi di grazia, 1'abilitadel tradut-

lore ben potere esercilarsi e torturarsi nella scella delle parole e delle

frasi, ma non poter giungere, senza laccia d'infedella, a toglicre cer-

Ja nazionalila di pensiero, da cui le produzioni lelteraric d'ogni popo-

lo ricevono necessariamenle un loro carattere e tipo quasi di nazio-

nale fisonomia. E di lal fatla se ne inconlrano in questa, come in ogni

altra, non essendo possibile togliere in italiano quel frequente scintil-

Jare e scoppieltare di antilesi e di metafore, che alia natura della

noslra fa\
7

ella mal si addicono. Ripugna ugualmenleaH'orecchio ila-

liano la frequenza di certi giuri, che sul pulpilo in bocca di un orato-

re evangelico sembrano deprimerne presso di noi 1'autorita e la san-

tita 1. A quesla divergenza degli idiomi e chiaro che deve acconciar-

si chiunque \uol leggere nella sua lingua naliva autori stranieri.

- Ma che? domanderail lettore: non trovate YOI dunque in opera
-di si lunga lena una senlenza che ecciti dubbio

,
una proposizionc

die meriti ccnsura?

Vi confessiamo d' aver letle ben poche altre Conferenze
,
si bene

.armonizzate col nostro pensare ,
e le cui teorie combacino tanto

^colle teorie della Civilta Catlolica. Cio nondimeno saremmo adu-

-latori e diverremmo incredibili
,
se negassimo d' avere incontrato

1 Vedi p. e. pag. 356. Giuro colla mano stesa sulla storia ecc: e pag. 452.

Lo giuro pel sangue del giovane mismnario ecc. Ai Frances! si schizziriosl

in molti altri punti di decoro, queste frasi pur non ripugnano : in Italia, ne

.giudichino i periti.

Serie V, vol. V, fasc. 307. 7 26 Decembrt 1862.
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talora alcuni tratli
,
ovc il detlo dell' Aulorc abbisognerebbe forse di

qualdie csame pin altento. Cos! p. e. 1' allribuire (torn. 7, pay. 44}

al popolo ,
alle nazioni ,

al secolo
, qucl fanalismo di progresso, die

o tulto dolirio ed arlificio di parlili c di selle
;

se e ulile artificio

per giiadagnare 1' altenzione di un uditorio
,
misto d 7

ogni sorta di

pcrsone ,
e svariatissimo ncl modo di pcnsare ;

non e verila rigo-

rosa, quando si onuncia con tanta univcrsalila. L'arte, dicesi altrovo

(I, 208), e un mimstero, e quasi un sacerdozio. Lo dicono veramenle

i . razionalisti e raolti altri sacerdozii vi aggiungono, spedalmenle in

onore del sofisti : e dai razionalisli e questa parola passata senz' av-

verlenza nell' uso di molli, e non sempre Icggeri autori. Ma all'in-

telletto del crisliano 11 sacerdozio e si sopra naiura, clie la comrau-

nicazione di quel nome sembra concessione sovcrchia ad un lin-

guaggio indebilamcntc, e pericolosamcntc usurpato.

Improprio poi ne sembra, applicato alia possidcnza, il vocabolo au-

torila I
: e forse non interamenle esalto ncll' idea leorica cio die a

pag. 282 si dice dell' -autorila pngana, die esisteva ed operava a

proprio mnlagyio, avendo uno scopo cssenzialmente personate ed

egoista. Che questo bcstiale dispotismo fosse piu volgare tra i pagani,

ckc fossero meno comprese le teorie die lo condannano, die piu ab-

bicili curvassero il collo i popoli, tuttocio lo ammettiamo. Ma die in

teoria non si coniprendesse, 1' aulorita non cssere pel bone del Prin-

cipe, ma per tutela deH'ordinee per pubblico bene, questo ci sembra

apparire falso da mille prove ;
ddle quali daremo qui solo 1' argo-

mento dello Slagiriia, maeslro di un gran Monarca
;

il quale nella

sua Polilica distingue con rara precisione lapadronanza die e inbe-

ne del padrone, dalla sovranita die e in bene del suddito.

Quesle, come vcdc il lettorc, sono piulloslo inavvcrtenze nel lin-

guaggio clie dissonanze nella dollrina. E se 1'averno ravyisale si po-

clie, in opera di tanta mole e di matcric si svariatc, e una nuova

coiiferma clcH'adesione die dobbiamo allc doltrine del sacro dicito-

re
;

il non averle dissimulate verso un oratore di si grande rinoman-

za dee valcre presso i noslri lettori di pruova evidente cbe le nostre

lodi non furono parziali.

1 Uuomo che posslede.... e veramente un' aulorita (pag. 2S9). Confoudere

11 sovrano col padrone e princlpio di dispotismo.
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Possa adunque colesla florida, affeltuosa ed eaergica eloquenza

conlinuare molti anni a splenderc in quella capitale di Fraiicia, OYC

tanto e il bisogno di ristorare le cattoliclie doltrine, diradando le te-

nebre d'innumerevoli cquivoci, sotto il cui velo 1' errore tradisce c

trionfa. E possano anche nell' Italia nostra fame lor pro quegli imi-

tatori di Francia, die corrono ciechi dietro i suoi cerretani, senza

usufruttuare i potenti argomenti, con cui Catlolici zelanli ne con-

fondono, con isplcndide e villoriose confutazioni, le ciance.

II.

La Rwsla Contemporanea ,
Periodico mensile di Torino.

Qual e dunque quel si grande peccato per il quale la Rivista con-

temporanea di Torino e condannata a tener sempre 1'anima tra i

denti, penando continuamenle scnza poier finire ima volta o col vi-

vere o col morire regolarmenle? Sono oramai dieci anni cli' essa Ian-

guisce cosi raiseramenle non vivendo ne morendo, ma agonizzando,

qual anima in pena ,
in un non si sa bene se embrione o sckeletro

di corpo, facendo la disperazione non diremo gia dei suoi lettori, che

leltori, propriamente parlando, non ebbe mai
;
ma dei suoi direttori

cd editoridalCesarialdiiala, dal Chiala novamenle al Cesari, dal

Cesari allo Stefani ,
dallo Siefani al Pomba, che ora fiualmente ha

perduta la pazienza, ed ba denunzialo il caso all' Italia medica.

La diagnosi del sig. Pomba, pubblicatada lui nei fascicoli di Ollo-

bre e Novembre del 1861 della Rivista contemporanea, non fa men-

zione del primo periodo della malattia, che diremo originate ed or-

ganica, poiche essa nacque col nascere di quella buon' anima
(
ve ne

ricordate?) del Cimenlo di soporifera memoria. II quale fondato nei

1852 solto la direzione del signor Cesari, promise fin dal program-

ma quei mari e quei monli che sogliono promettere tutti i cerretani,

annunziando perfmo che gli era assicurata la cooperazione dei piii

distinti scrillori e pubblicisli italiani . Ma da quel conlratto di assi-

curazionc, che legavaal Cimenlo gli scriltori e i pnbblicisti piu di-

slinti, non si credeltero legali ne i letlori ne gli associati anche meno

dislinti. Ondeche il Cimento , dopo qualche anno di vita stenlata,

vedondosi presso a morire di inedia
,

si appiglio tutt' insieme a due
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rimedii che ben si possono dire eroici ; Timo anlico della nre-

tempsicosi ,
1'altro moderno della trasfusione del sangue : lulli e due

compcndiando e riassumendo nella fusione di se medesimo colla Ri-

vista contemporanea. Ecco dunque il Cimento diventato un altro,

non senza qualche momentaneo miglioramenlo di salute. Giacche e

da sapere che la Rimsta contemporanea , nata nel 1852, cledcale e-

codina, dal capo ancor gioviiiclto del signor Chiala, bcnche col libe-

raleggiarsi a poco a poco del suo fondalore andasse perdendo credito

ed associati, pure, grazie alia sua buona costiluzionc naliva
,
aveva

ancora qualche filo di vita, quando lo scarno Cimento
, maghero ed

esangue se le avvicino bramosamenle, come un vampiro assetato, e

ne succhio in un fiato il sangue e gli associati. Ma ben inlendendo

che quel po' di buon sangue non sarebbe bastalo ad otlcnergli la

patente di sanila presso gli antichi soscriltori della svenata Rimsta,.

se ne approprio col sangue anche il nome
, sperando cosi travcstito'

di potersi aggirare liberamenle in mezzo alia onorata e sana compa-

gnia dei clericali.

Ma ci voleva altro che quel po' di ristoro per mettere in buon \iso

un nato rachitico di quella sorte ! Benche degli associali al Cimento e

alia Rimsta si fosse falto come a dire un paslo solo, a cui i direltori

del nuovo periodico intendevano di banehettare lautamente, esso non

pole pero otlenere (cosi appunto narra il Pomba nella citata diagnosi)

diffusione e acquisto del numero di associali occorrcnli a sostenere

le spese. Si dovette dunque eleggere un novello direltore o vogliam

dire infermierc. II quale fu il Signor Cesari, che avendo aperta

un circolo letterario, credeva trovani piu facilmente il mezzo di

avere maggiore spaccio. Deluso egli pure nelle sue speranze, cedet-

te alia propria volla queslo periodico al defunlo signor Guglielmo

Stefani
,
che alia propria volta si cavo d'impiccio col cedere ogni

cosa al prelodato signor Pomba.

Ognuno conosce la valentia del Pomba in do che e commercio li-

Lrario. Ma quando si prendono a curare gVincurabili, non ci e valen-

lia die tenga. L'esito (segue dolente il Pomba) Tesito anche quella

volta falli alle cure impiegale e ai piu modesli desiderii conccpiti.

L'indifferenza dei lettori, 1' insuffidenza dei soscriltori, c diciamolo

pur anco, 1' indolenza dei migliori scriltori, pronti nel promettere,
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lentissimi poi nel fornirc il contribute del loro inlellelto, furono osta-

coli gravissimi al buon andamento dell' impresa. E in yero non si

sa capire come potesse ben procedere Yimpresa di un giornalc, cui

mancavano tutt'insieme scrillori, leltori e soscriltori. E evidenle

che, con tali mancanze, il Pomba avea ragione da vendere quando

aggiungeva, con una certa aria di ragionevolissimo malumorc: Se

la societa nostra tipografica non lia incoraggiamenti per sostenere la

pubblicazione di una buona Rivista mensile, siccome e la Rivista

contemporanea ,
la non puo davvero addebitarne se stessa, ma si il

poco zelo di chi soltanto potria renderla floridissima e stimata e

ricercata si in Italia come all' estero : cioe scrillori c lettori .

Erano le cose a lal punto; cioe (gio\a ripelerlo) la Rivista con-

temporanea si trovava sgraziatamenle senza scriltori, scnza letlori

e senza soscrittori, quando, in sul finire del 1861, il Pomba indirizzo

agli Italian! un nuovo programma piu che mai volto a riporre un po'in

carne e in credito il suo malato cronico. Le promesse erano sedu-

centi ,
le condizioni eque ,

la rettorica buona e diremmo quasi com-

movente. Commovente cioe a pieta cleH'infermiere, piu ancora che non

del malato. Si che noi leggendo quelle pagine lagrimose, tenemmo

per fermo che molti si sarebbero lasciati impielosire, se non dall'in-

leresse proprio, almeno da quello dell'editore, e avrebbero consenlito

a pagare quelle miserabili ventiquattro lire annue che doveano assi-

curare 1'esislenza di un essere cosi interessanle, come la Rivista con-

temporanea, di cui non si conosceva il simile in tutti gli ospedali

degli incurabili d'ltalia. Non ci era facilitazione che il Pomba non

promettesse. Agli scriltori un equo compenso per il contribute del

loro intelletto e niuna revisione : si che poteano scrivere quello che

volevano cd essere ancora pagali. Ai leltori ed agli associatiuna bella

ed elegante Rivista al tenue prezzo di venliquattro lire. Per se poi il

Pomba si contenlava di ricavare le sole spese di stampa. La societa

editrice (cosi conchiudeva il Pomba) osa spcrare cheT intercsse da

lei preso alia continuazione e prosperila della Rivista contemporanea
invitera lelterali e leltori a seguirne 1' esempio ,

ed a mettersi con

essa in nobile, operosa ed amichevole gara, affinche siane assicurata

1'esistenza : per sua parte dichiarandosi pronla la sociela. editrice a
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proseguire 1'impresa senza profitto veruno, purche riesca a ricavarne

le spese ed un sufficiente compenso agli scrittori.

A tali inviti, a tali condizioni, a tale disinleresse, fu (inorridiamo

riferendolo) fu sorda 1' Italia. Ondeche un mese dopo il Pomba torno

alia carica conun nuovo programrna piu breve ma piu incisive, che in

poche parole dicea molte cose, e mostrava, fra le altre, che 1' anirno

dell'editore non era senza qualclie esacerbazione. E voto discrete

della societa editrice (diceva il Pomba sulla copertina del fascicolo 96

dclla Rivisla contemporanea )
e voto discrete della societa editrice di

vedersi in qualche modo corrisposta si dai lettori che dagli scrittori.

Che quanto ai primi ,
ove eglino non aumentassero

,
ne almeno si

duplicasse il numero degli attuali associati, dai cinquecento cioe sa-

lendo alia modesla cifra di mille
,
forza le sarebbe dismeltere defi-

nitivamente 1'impresa per non incorrere in ulteriori perdite.

Ognuno intende che questo, in buon italiano, si chiama lavare il

bucato in piazza. Giacehe qual bisogno ci era di dire cosi spiattel-

lato che la Ewista non aveva che 500 miserabili associati
,
e che

essa non bastava a farsi le spese? Ma la naturale indisposizione che in

ogni uomo di affari dee produrre quell'essere incorso gia, per amore

della patria, in perdite pecuniarie, e (cio che e peggio) quel temere

le ulteriori basta a spiegare in qualche modo la poco prudente rive-

lazione. Ouello pero che ci pare inesplicabile si e cio che segue, sopra

4a Civilta Cattolica
,

la quale il Pomba fa qui entrare come termine

di paragone, e come pungolo di emtilazione. Se un periodico come

la Civilta Cattolica
(
dice qui ,

con poca prudenza ,
il Pomba eviden-

tementc inasprito), se un periodico come la Cwilta Cattolica, oltre-

passa i diecimila associati, mercc Y opera degli amici della congrega

che 1' amministra, non dovra sperare la decima parte di sforzi e di

proselilismo un giornale (come la Rimsta contemporanea}, che fa

professione di essere innanzi tutto sinceramenle, caldamente e spas-

sionatamente italiano ?....
Dai puntini in fuori, che sono di cattivo gusto nell' ortografia ita-

liana, ogni qualvolta non significano omissione di parole (
e un edi-

tore come il Pomba dovrebbe sapere queste cose), tulto il resto in

questo periodo e ben calcolato per 1'effetto teatrale. Si che noi tenia-

mo per fermo che il migliore scrittore della Rivista contemporanea
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sia ancora il suo edilore. II quale sc scrivesse un paio di tali pro-

grammi al mese
,
mcttendo ogni volta il rispeltabile pubblico nella

confidenza delle disperazioni, in che lo pongono.gli scrittoried i let-

ton schieilamente ilaliani, mczza Italia corrcrebbe a tale festa let-

teraria. Ouanto a noi ccrlamcnle quci programmi li abbiamo lelti

con gusto. E .paiiiamo di gusto lollcrario. Che non andastc a credere

clie noi ci dilettiamo del male degli allri, e ridiamo della reltorica di

chi, volendo raccomandare la sua Rimsta, pubblica invece il bollet-

tino della prospera salute della Civilta Catlolica
,
e volendo lodare

cio clie e schiettamenle italiano
,
doe scnza credito e moribondo ,

loda invece cio che e scliieltamenle codino e retrogrado, cioc prospe-

roso, grazie a Dio ed alia benevolenza degli Italiani, e proposlo per-

cio all' imitazione de' liberali 1.

I quali, finclie si traita di rubare 1'aUrui, sono tutto occhi e tulto

mani. Ma quando si Iratta di aiulare un povero moribondo e di dar

una raano all' infermiere, s\ icolano da tulti i lati come i debilori fal-

liti. Ond' e tanto piu da ammirare il disinteressc del Pomba cbe

1 L' Unione tipografico-edilrice, la quale da notizia , ne' suoi programmi
della Rivisla contemporanea, del buono stato di salute della Civilia Cattolica^

e quella stessa che pubblico teste Una letlera cattolica de' Gesuiti a Pio VI,

in un bel volume in 8. di pagine 187. Nella prefazione dell'editore questa lef-

tera cattolica de' Cesuiti e annunziata come un documento che il Pontefice

Braschi 11011 permise mai vedesse la luce, e clie i Padri della Compag'iia di

Gesit alia ristaurazione non pubblicarono. Queste, che 1'editore torinese

chlama, per sua bonta, pagine preziose vennero, com' cgli cMiiforma, ri-

trovate fra le carte abbrucciacchiate e non involatc dai RR. PP. in una delle

subitc fuglic del 1859. Se V Unione tipografica torinese avesse sopra cio in-

terrogata 1'erudizione di certi presbiteri che, a quello die si dice, le bazzi-

cano per casa, crediamo che la delta erudizione sarebbe forse bastata (pa-

gandola beno) fiuo a farle sapere che quelle pagine preziose ed ineditc han-

no gia avute, sotto il loro vero titolo di Mcmona Cattolica, opera nota del

padre Carlo Borgo, due copiose edizioni : la seconda delle quali e mollo piu

ampia e compiuta che non questa terza che I'Unione lipoyrafica voile, per sua

cortesia e pel suo zelo maliuteso per la difesa della Compagnia di Gesii, fare

ora in Torino. Se mai 1' Unione tipografica torinese desiderasse continuare

nella lodcvole impresa di ristampare a sue spese i libri piu o meno conosciuti

usciti gia in varii tempi in lode e in difesa dei Gesuiti, e se, per avventura,

non avesse per casa presbiteri forniti di erndizioue sufficiente a distinguere

le opere rare o inedite da quelle che si vendono su tutti i muriccmoli e sono

note anche ai meno eruditi, noi le ci offeriamo volentieri a darle gratuita-

mcnte sopra cio tutte le informazioni di cui essa potesse avere bisogno.
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solo, fra tanti liberal!
, spendc del proprio per tener in piedi quella

mummia della Rivista, clie casca da tulli i lati e non domanda allro

che di essere sotteirata. Queslo disinleresse cosi puro ci fa pero du-

bitar forte della qualita del libcralismo del Pomba. Giacche quando

mai si 6 \
;

islo in Italia un vero liberale, clie per salvare I'esislci.za,

fosse anche di mezzo mondo, abbia volulo mai incorrere nella pcrdi-

ta di un baiocco ? Questo , signer Pomba, e codinismo del buono.

Se volete essere schiettamente ilaliano, rubale in buon' ora Tallrui.

E se alia rostra nota lealta e riputazione ripugna il rubare, almcno

non fale la pazzia di donare il \oslro
;
die allrimcnli correrete ri-

vSchio di essere preso per un codino traveslito.

Ma, o codino o liberale, e cerlo, clie il Pomba si e inflilla la peni-

tenza di mantenere in vila a proprie spese la Rivista contemporanea.

Giacche, quantunque i liberali italiani abbiano falte oreccbic di mer-

cante a tulte le seduzioni e a tulla la rellorica dei suoi programmi ,

ed abbiano persino lasciala passar inosservata la maliziosa insinua-

2ione, che avendo la Civilta Cattolica piu di diecimila associali
,
era

convenient die la Rivista contemporanea nc avesse almeno la de-

cima parlc : do nonoslante il generosissimo Pomba annunzio in sul

principio del 1862 die, per quanlunque chi si sobbarca alle stam-

pe di periodic! possa andare inconlro a sicu.ro rischio di perdite, non

perlanlo la societa editrice mossa
,
come sempre ,

dal vivo deside-

rio di diffondere la luce delle scienzc c delle lettere in questa nostra

Italia, dclibero di conlinuare a cosio di sacrificii pecuniarii, la pub-

blicazione della Rivista contemporanea .

Come si possa diffondere la luce pubblicando a proprie spcse una

Rivista, che niuno in Italia vuole ne comperare ne leggere , queslo

lo lascieremo spiegare al Pomba ,
die e il piu interessato di tutti ad

andare al fondo di questa quistione.

Ouanlo a noi, questo ci contenlcremo di ricavare dal fin qui espo-

slo : die grande e influenle in Italia dee essere il numero dei colli

liberali
, poiche tra venticinque milioni d' Italiani non se ne trovano

mille, che vogliano assicurare la vita all' unica Rivista liberale die

si pubblichi da Susa a Siracusa. Questo e bene nuovo e dimostra-

livo argomento del liberalismo degli Italiani
,

i quali lasciano mo-

rire la Rivista contemporanea, e corrono in vece ad associarsi alia

Civilta Cattolica.
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Che so in questo capo d' anno dovessimo alia languenle Rivisla

fare un augurio, noi non sapremmo augurarle altro die di uscire

una \olla, o per 1'una porla o per 1'altra, da quell'agonia che tra tutti

gli slati fisiologici, in cui puo trovarsi un vivente, e certamente il

meiio invidiabile. Ma la preghiamo di credere che quest' augurio e

tullo ispiralo dal suo intcresse. Che quanlo al noslro ,
noi non pos-

siamo dissimulare che saremmo invece lentati di augurarle la prolun-

gazione di una simile esislenza, la quale e argomenlo palpabile della

nullita scientiiica e lelterariadcl liberalismo iriquanto tale, e del niun

conlo in che gli Italiani lengono le cicalate dei suoi avvocati. Sono do-

dici anni die i grand! uomini del libertinismo tentano in Italia di fare,

sollo divers! norai, una Rivista passabile; e sono dodici anni che esco-

no alia luce topi ridicoli, aborti moslruosi, parti non vitali. Ora vege-

la, languenle e moribonda, la Rivisla conlemporanea che trae con le-

na affaimata un rantolo doloroso. I medici e gli infermieri si sono suc-

ceduti prcmurosi e solleciti al suo letto. Ma niuno riusci a migliorarle

la salute. Al presente essa e curata per carita nella riputatissima casa

di sanila del signor Pomba. Auguriamo al pietoso editore lunga pa-

zienza
,
costante perseveranza e continuato spirito di crisliana aniie-

gazione nci sacrifizi pecumarii e nelle ulleriori perdite, che egli ai-

sicura essere costretto a sostenere, per soffiare conlinuamente dalle

sue casse nei polmoni e nclle venc dell'interessante malala quel fialo

e quel sangue, die 1' Italia da lanti anni si ostina a negarle. Giacche

pur troppo crediamo ora piu che bastevolmenle diraostrato che l'I-

lalia non \ uol saperne della Rimsla conlemporanea, appunto perche

questa e schieltamente italiana; cioe senza danari e senza credito,

senza fiato e senza sangue, etica
,
rachilica

,
moribonda

,
con niun

altro segno di vita
,
che quello che tulti i dispacci telegrafici ci an-

nunziavano poco fa dell' eroe Garibaldi
,
cioe di un appetito form!-

dabile nella parte superiore e dello stato di assedio nell' inferiore
;

maghera, cadente, esausta, consumata, allampanata, spettro ambu-

lante
,
scheletro spolpato , ombra lurida

, larva spaventosa ,
mante-

nula per carita da forastieri pielosi : immagine perfettissima del Re-

gno d'ltalia, che Dio chiami presto, insieme colla sua unica Rivista,

a quell' eterna requie, che le sue sante opere gli hanno ampiamenle

meritata.



C R O N A C A
CONTEMPORANE A

Roma 26 Decembre 1862.

I.

COSE 1TALIAXE.

STATI PONTIFICII!. Arrive cricevimento delnuovo Ambaseiadore di Francia,

Principe de La Tour d'Auvergue 2. Ordine del giorno del Pro-^'mistro

delleArmi sopra i doveri delfe miliz e ponUficic 3. Somme presenlate
al Santo Padre per la Lotteria dello offerte cattoliche 4.

Scylzic
nsale

nel carcere a Monsiguor Gauzi cd al Parroco di S. Procolo 5. Ilescrit-

to della S. Penjtenzieria, sopra la scomunica incprsa dai soscrittori del-

1'Iiulirizzo scismatico torinese 6. Pagamento d'interessi, ed estmzioiie

parziale del debilo pubblico pontificio.

1. Nel giorno di lunedi 15 Diccmbre S. E. il signor Principe Enrico

de la Tour d'Auvergne ebbe 1'onore di presentare alia Santita di Nostro

Signorc le Icttere sovrane, con cui vienc accreditato Amhasciadore di

S'. M. 1' Impcratore dei Frances! pressola Santa Sede. SiiaBeatrtudine si

e compiaciuta di accoglierlo con ogni benignita, e con gli onori e le for-

nialita cbe soglionsi pralicare in simili. circostapze. Quindi i signori Se-

gretarii, e gli altri addetti all'imperiale Ambasciata, conseguirono 1'onore

ai essere presentati da S. E. al Santo Padre. Dopo 1'ndienza pontiKcia
S. E. e

passata a complimentare 1'Emo e Rmo sig. Cardinale Antonelli,

Segretario di Stato, dal quale e stata accolta con tutti i riguardi dovuti

all'alta sua rappresentanza.
11 Principe La Tour d'Auvergne era ginnto in

^Roraa, per la ferrovia

di Civitavecchia, nel giovedi 11 Dicembre; e 1'accompagnavano i Si-

gnori Barone Baude, Conte di Montebello e Conte di Chateaubriand, che
fanno parte dell' imperiale Ambasciata.

2. Vennc pubblicato da piu giornali Italia ni e stranieri un Ordine del

giorno del Pro-Ministro delle Armi della Santa Sede, indirizzato a chia-

rir bene qual sia 1'unico scopo, a cui devono intendere quclli che vesti-

rono le onorate divise dei difensori del Santo Padre; nel qual documen-
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to si vcde ancqra quanto sia 1' impegno ,
con cui si vuole rimossa dalle

rnilizie pontificie ogni partecipazione, fosse pure di sole parole, a quelle
lazioni politiche, di cui la calunnia de' malevoli oso accagionare, anche

ufficialmeute, i piu fcdcli e devoti servitor! del Santo Padre. Quest' or-

dine e del teiiorc seguente: Espressioni inconsiderate ed assai biasime-

voli, sopra question! politiche e sopra personaggi d'un grado elevato,
sono attribuite ad alcuni militari dell'esercito pontificio. II dovere del

Pro-Minislro delle Armi e di far conoscere che, se tali fatti fossero avve-

rati, cagionerebbero un vivo dolore a Sua Santita
;
e gli ufiiciali

,
sotto

ufficiali e soldati
,
che se ne fossero resi colpeyoli, incorrerebbero la piu,

alta e formalc disapprovazionc. II Pro-Ministro delle Armi coglie tale op-

pprtunita per rammcntare, che, se ovunque la discipline militare inter-

dice perlino la semplice manifcstazione di'opinioni politiche, questa re-

gola dev'essere sopra tuito osservata nell'esercito pontiticio, formato agli

esompii eroici d'una totale abnegazione e d' una illimitata devozione. La
sovrana indipendenza del Padre connine dei f'edeli e 1'unico interesse

supremo delle coscienze
,

e deve da ciascuno considerarsi (qualunque
sia il suo paese) come il benc della sua propria patria. Alia difesa di

questo benc solo, e supremo, ciascuno di voi e venuto a consacrarsi. Ta-
le e il sentimento di tulti, e pero tutti devono cvitare perlino lepiu pic-
cole apparenze, che potessero dar diritto a porre in dubbio la sincerita

del medesimo. // Pro-Ministro SAVERIO DE MERODE.
3. Una Depulazione della Commissione per la Lotteria di Offerte Cat-

toliche al Santo Padre, ebbe 1'onore di essere ricevuta in udienza da Sua
Santita nel giorno 14 Dicembre, e di presentargli una settima somma, di

scudi ventimila, che, unita alle precedenti ,
forma un totale di scudi

80,000, ricavati dalla \endita dei biglietti di codesta Lotteria.

4. E \cramente degno di essere notato il conlrapposto , sempre piu

spiccato, che passa nei modi tenuti dal Governo di Torino verso i ribelli

levalisi con 1'armi in pugno contro l'autorita reale, e verso sacerdoti

fedeli in osservare il prescritto dai Sacri Canoni, neiramministrazione dei

Sacramenti. Contro quelli si linge, di voler fare un processo ;
ma si ope-

ra co-si, che non trovisi un Magistrato che lo yoglia condurre, e si con-

chiude con una amplissima amnistia; contro quest! si scatena tutta la

severita del tisco, si istituisce il giudizio per forma che riesca sicura la

condanna, si.applica il maximum della pena inflitta dalle leggi contro i

piu dichiarati ribelli e felloni alia Macsla reale, e si calca la manp percbe
il supplizio riesca diuturno e crudele, a strazio delle vittime cosi immo-
late all'odio, che le settc professano contro l'autorita della Chiesa e la

santita del Sacerdozio. Ecco intorno a cio quel che fu scritto alia Cor-

respondance de Rome da Pallanza, dove sono sostenuti in istretta carcere
due tali campion! di santa Chiesa.

lo ebb! 1'onore di visitare nella loro prigione Mons. Canzi, Vicario

capitolare di Bologna, e il Rev. parrpco di S. Procolo. La loro rassegna-
zione, la

dplce serenita della loro an!ma mi commossero in un modo in-

dicibile. Vi sono sentiment! che non si esprimono a parole; ma non po-
trei tacermi sopra 1'indegno trattamcnlo, che il Governo piemontesefa su-

l)ire a due nobili e santc viltime deiralbrismo politico del conte di Cavour

sopra la liberta della Chiesa. La loro camera e assai malsana. Essa ha un
huco per fmestra, dal quale entrano esalazioni inelitichc, che non tarde-
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ranno ad alterare gravemente la loro salute. Evidentemente se Mons.
Canzi e il suo compagno di cattivita passano I'inverno in codesta came-

ra, polranno incontrarvi qualche malattia mortale. Lamentandomi con un
ufficiale piemontese della durezza del Governo : Chevolete, signo-
re? rispose egli ; questi due ecclesiastic! sono qm per un fatto di sepol-
tura; e che male vedete yoi in cio

ch'eglinq stessi apprcndano, quanto
importi d'essere bene e debitamente sepolti? Persuadetcvi pero che,
dandosi il caso, il Governo non tralasciera di far vedere, ch' egli non ha
alcun risentimento pel ritiuto ch'essi opposero. Basta riferire queste

parole per denunziare come si conviene, dinanzi ai contemporanei e alia

storia, il modo di procedere dei rivoluzionarii italiani, verso della Chiesa
e dei suoi membri.

5. Vanno tuttavia giungendo a Roma, e sono pubblicate da' giornali,
commoventi ed edificantissime ritrattazioni di sacerdoli, cui 1' impruden-
za propria, o la pertidia di ipocriti seduttori, o la violenza de' settarii

aveano tratto fuora del retto sentiere, col far loro firmare il proprio no-

me sotto 1' Indirizzo scismatico della combriccola, istituita in Torino a

pervertimento del clero, e per fomentarc la bandita
ribelliqne

contro 1'au-

torita del Vicario di Gesu Cristo. Noi speriamo che questi si belli esem-

pii desteranno ima generosa emulazione fra quei non pochi ,
che in tal

maniera peccarono, piu per debolezza forse che per malizia di cuore gua-
sto ; ed intantq yoghamp, ad ammaestramento dei

pertinaci,
riferire qui

cio che leggesi in piu giornali, sopra la scomunica incorsa da coloro che
scientemente apposero la loro tirma a quel documento. Ecco pertanto ua
rescritto della Sacra Penitenzieria, che intqrno a cio leva ogni dubbio.

Beatissirao Padre. Un confessore, desiderando avere una norma si-

eura, cui attenersi iiell' esercizio del suo ministero, dimanda umilmente
una risposta al seguente quesito: Da qualche tempo circolano a-Icuni in-

dirizzi, nei quali ,
con tutta I'apparenza di rispetto verso la Santa Sede,

si consiglia e si supplica il Sommo Pontetice a spogliarsi spontaneamen-
te del dominio temporale. Or si cerca se le persone, che ban sotloscritto

un qualche indirizzo del tenore suddeltq, abbiano incorso la scomunica
cd altre pene inflitte dai Sommi PoiUefici ncllc Costituzioni e Lettere apo-
stoliche? Sacra Poenitenliaria, praefato dubbio mature pcrpenso, re-

scribit: Affirmative. Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 6 Octo-

bris 1862. A. M. Card. CAGIANO, M.P. A. Rubini, S. P. Seer.

6. Mentre il Governo rjiemontese, dqpo essersi appropriate quasi tut-

te le province de' diversi Stati italiani
,

e raddoppiativi i balzelli, ap-

pena sa come trovar modo di triplicare il suo debito pubblico, perche
gl' imprestiti rovinosi piu non bastano all'enorme voragine dell' annuq
disavanzo; il Governo

pontificio,
ridotto ai provenli di un lembo di

territorio e del Denaro di S. Pietro
,
senza crescere di un centesimo le

grayezze, si reca a doyere di pagare puntualmente gl' interessi del suo
debito pubblico, e continuare 1'estinzione parziale di esso. Di che il Gior-

nale di Roma, del 19 Dicembre, pubblico le rispettive Notificazioni , in

virtu delle quali la Santa Sede avra esattamente satisfatto a tutti i suoi

obblighi, per tutto il secondo semeslre del 1862, ed effettuatala estinzio-

ne di altri 1665
Certificate

da Sc. 100 di credito verso I' erario. Questo

valga di risposta agh ufficiosi ed ufficiali detrattori del Governo della

Santa Sede, intorno alia pubblica amministrazione dell'erario.
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Sf ATI SARDI 1. Nuovo Ministero preseduto dal Farini 2. Discorso del Pre-

sidente del Consiglio ai Deputati 3. II sig. Tecchio, PresideBte della

Camera elettiva, scrive una lettera per dimetlere tale ufficip ;
la rinimcia

non e accettata 4. Riorganamento pubbHco delle
sqcieta Mazziniane;

onori da esse conferitl al Garibaldi 5. Ammonimenti spediti a Torino

per via de' giornali ufliciosi di Franc a 6. Condizloni delle Finalize, di-

chiarate uflicialmente, con piti di 750 milioni di deficit.

I. La risoluzione, presa dal Rattazzi, di abbandonare il Governo, prima
-che la Camera del Deputati pronunziasse il suo, voto intorno al modo, con

<cui il Ministero avea condotte le cose interne dello Stato e guidata la sua

politica verso le Potenze straniere, pose un termine ormai necessario a

-quel piatire indecente, a quello svillaneggiarsi reciproco, a quello strac-

ciarsi i panni addosso Tun 1'altro, che avean fatto per dieci interi giorni

i gravi rappresentanti dell' Italia rigenerala. Mancato lo scopo deH'armeg-

.giare, che era di buttar giu dal seggiolone ministerial i Rattazziani, per

allogarvi altri a goderne un pocp i benetizii, la Camera senti bisogno di

respirare; laonde si acconcio di buonissimo grado alle yacanze,
clie le

furono annunziate, finche un nuovo Gabinelto fosse
costitnitp.

Le vacanze

si protrasseronove interi giorni, duranteiquali ciascunosidimeno di mani

e di piedi, per influire a modo suo nella scelta dei nuovi Ministri, non fosse

altro col preconizzare, a voce ed a stampa, questo e quell'altro, e fame

il panegirico od il processo.
Finalmente la Gazzetta u/flciale del di 11 Dicembre promulgp nei ter-

.mini seguenti la fonnazione del nuovo Gabinetto. Con decreti
,
in data

dell'8 corrente, S. M. ha nominato : S. E. il cav. Luigi Carlo Farini, de-

putato al Parlamento, a Presidente del Consiglio dei Ministri ;
il conte

Giuseppe Pasolini, senatore del regno, a Ministro degli affari esteri
;

il

ommendatore Ubaldino Peruzzi, deputato al Parlamento, a Ministro del-

1' interno
;

il cav. avvocato Giuseppe Pisanelli
, deputato al Parlamento,

a Ministro di grazia e giustizia e culti
;

il comm. Marco Minghetti, depu-
tato al Parlamento, a Ministro delle fmanze

;
il cav. Alessandro della Ro-

yere, luogotenente generale, senatore del regno, a Ministro della guerra;
il conte Luigi Federico Menabrea, luogotenente generale ,

senatore del

regno, a Ministro dei lavori pubblici; il marchese Giovanni Ricci, depu-
tato al Parlamento, a Ministro della marina

;
il professore Michele Amari,

.senatore del regno, a Ministro dell' istruzione pubblica ;
il comm. Giovan-

ni Manna, senatore del regno, a Ministro dell' agricoltura ,
industria e

commercip.
L' Opinione di Torino, anche prima che il felice annunzio di questo fat-

to si pubblicasse uflicialmente, avea saputo, come tanti altri, i nomi
<de' semidei, cosi chiamali alle delizie del nettare e dell' ambrosia nel-

J'Olimpo del Governo. Se ne dichiaro contentissima ,
e imbocco subito

la trombetta araldica
, per fame sonare ai quattro venti i titoli gloriosi e

la fama immortale; non senza speranza,che questo zelo si spontaneo le

ayesse a procacciare un buon posto alia mangiatoia dei sussidii ministe-

riali, che e, come tutti sanno, lo scopo ultimo dei politici
da giprnale.

,Ecco una parte del primo panegirico percio stampato dull' Opinione,
,n. 338 Gli uomini politici, che compongono il nuovo Ministero, sono da

per se un programma. Quasi tutti ebbero parte
considerevole nel pre-

jparare, dirigere e moderare la rivoluzione italiana. Parecchi di loro as-
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sociarono i loro norni agli avvenimenti piii notcvoli ed important!, che si

syolsero dal 59 in poi. Eglino furono vcduti progredire e nnn indietreir-

giare, lottare contro ostacoli gravissimi e superarli , f'renarele impazien-
ze

,
ridestare il coraggio della nazionc e salvar il paese dai disordini dcl-

Tanarchia. E cosi via via proseguendo, per capacitare i suoi lettori

che i nuovi Ministri sono tiore di galantuomini e di patriot! senza mac-

chia, riusci di sbieco a dire : che per attro 11011 hisogna guastar loro le uo-

va
pel paniere, con

importunita pericolosc quanto a Roma ed a Venezia,
L' Italia dcvc rasscguarsi a non precipitare gli evcnti, e persuadersi,

che yal mcglio il preparare con prudenza le occasions propizie, che
non il suscilare dise-ensi e conflitti diplomatic!, che reagirebbero sulie

nostre sorti e sul crcdito dello Stato. Questo consiglio risponde mplto
bene alle esigenze della politica volpcsca, ed e il corollario giustissimo
dei discorsi fatti intorno alia

yalcntia ed ai meriti dei nuovi Ministri
;
e

per ginnla ha il pregio di satisfare ancora alia necessita di scguirc cerii

altri consigli, hen piii autqrevoli, che il De Sartiges porto da Parigi, e

bisbiglio all'orecchio di chi doyea capirli.
Se avessimo 1'incarico di fare tin poco di amplificazione storica ai cea-

ni dati dzWOpinione, sopra i titoli di lode, per cui essa csalto i nuovi Mi-
nistri

,
la cosa ci lornerebbe agevolissinia. II solo nome del Farini ricor-

da il carbonaro che si tirava su la manica fino al gomito, e gridava nelle

conventicolc dc' suoi complici : Ragazzi! bisognera tuffare tanto il

braccio net sangue! Ricorda ancora I'orribile strazio, con cui venne ma-
cellato in Parma 1'Anviti

,
con le circostanzc rivelalo dal Curlelti. Ricor-

da 1'invasione a tradimento dcH'Umbria e dellc Marche, e 1'assassinio

di Casteliidardo, c
tutja quella stcrminata serie di latrocinii

,
di macelli,

d'incendii e d'atrocila inenarrabili, che pel Farini desolarono il reamc di

Napoli. Ricorda i tradimenli I'atti alia Santa Sede, di cui mangio il pane
in

cqnspicui uih'zii, per poscia vendere le sue calunnie ai nemici giurati
di Pio IX,

(

che 1'avca colnio di bcneliccnzc. Ricorda le guardarobe, le

stanze, e fin le cantine del Duca di Modena, fa tic sgombre di qnanto con-

tenevano, per 1'odio che il Farini, smanioso di morir povero, professo
sempre contro le ricchezze. Ricorela moitc altre, niente meno insigni

imprese, degne di chi fu
,
secondo l'opportunita , carbonaro, repubbli-

cano
, costiluzionale a servigi della Santa Sede, moderato a servigi del

Cavour, monarchico, federalisla, unionista; ogni cosa insomnia, purch^
tornasse a conto. Da questo piccolo ccnno sopra il Presidente, ben si puq
scorgere quanto sorehhe copiosa la messe, percorrendo i nomi ed i f'atti

illustri de'suoi colleghi; fra'quali e certamente cospicuo quel Minghetti,
la cui pertidia a' darmi del Santo Padre, di cui e suddito fellone e tradi-

tore, non ha riscontro che nella estrcma indulgenza, con cui fu lasciato

ordire e condurre a termine le inique sue trame. Ond'e chiaro che
trop-

pa ragione hanno i rh'oluzionarii di dichiararsi contents di tali Ministri,
che in verita sono un programmer, perche dal passato ben si puo con-

getturare 1'avvenire.

_

2. La Camera dei Deputati, convocata col dovuto avviso del suo Pre-
sidente

,
si aduno dopo il mezzodi del giorno 11

;
e si udi annunziare

dal Farini, come fosse composto il nuovo Ministero, di cuie bene riferire

il programma, qtiale si legge negli Atti U/ficiali,N. 935, pag. 3634. Si-

gnori. Poiche ci fu dalla (iducia del lie
affidatq

il grave incarico dell'ain-

ministrazione dello Stato
,

e nostro debito di dichiarare, che noi cer-



CONTEMPORANEA 111;

cheremo anzitutlo ncll'appoggio del Parlamcnto c[iiclla autorita, che one-
ccssaria per compiere nell' interno i buoni ordinamenti, e per rappresen-
tare all' esterno 1'onore e gli interessi dell' Italia. La nazione sente come
sia vcnulo il tempo di assicurare le conquiste e i bene/icii dell' unila

,

e di dare cfficace opera all' interno ordinamento. Noi ci proponiamo di

rispondere a quesla aspettazione dei popoli, indagando studiosamente i

bisogni ed intcressi loro, compieadd le rifonne amministrative designate
dair esperienza, sulla base d'un largo discentramento, e dando opera so-

lerte allo svolgimento delle liberta costituzionali in
pgni parte dell'orga-

nisrno dello Stato. Ma questo svolgimento di liberta ha per sua prirna e

necessaria condizionc 1'ordine pubblico. Sc 1'ordine pubblico non fosse

fennamente mantenuto, /' Italia sentirebbe diminuire in se la ftducia del

proprio trionfo, e trpverebbe,
come un ostacolo sulla sua via, le insu-

perabili difjidenze dei Governi e dei popoli d'Europa.
ft Gl' Italian! hanno diinostrato come, dccisi e sicuri nei proponimenti

dell' unila e del dirilto nazionale, essi non disgiungano questa fede dalla

loro profonda dcvozione alia monarchia ed alia legge. Allo spettacolo di

senno civile che ha dato 1' Italia, si unisce il sentimento della riconoscen-

za nazionale yerso 1'esercito
,
simbolo e pegno dei nostri dcstini

;
che

,

dopo avere eroicaaicnte combattute le battaglie dell' indipendenza ,
die-

de, in una dolorosa prova ,
il piii

nobile csempio d'abncgazione e di di-

sciplina, restaurando la violata auiorita delle leggi.

Noi porliamo, o Signori, al
ppterc, (juasi non e bisogno il dichiarar-

lo, intera la fede che sta nell' animo d'ogni Italiano, i principii di di-

rilto pubblico die hanno costiiuita la nazione, i wti che il Parlamcnto

ha solennemente espressi. Fermi neirincrollabile convincnnento, che I'u-

nitd nazionale avra il suo compimento, crediamo di rispondere ad un

sentimento di comune diguita, astenendoci dalle promesse, a cui non suc-

cedono i pronti effetti
;
e troviamo nella nostra istessa fede il diritto di

dichiarare all' Italia, che essa deve attcndeie queslo compimento dallo

svolgersi degli avvenimenti, e dalle occasioni preparate edallese,senz3.

illusioni e senza sfiducia (Bravo! Bene ! al centra). L' opera del noslro

risorgimento si e iniziata ed e progredita per Tadesione spontanea degli

animi, pel concorso delle volonta, e si e presentata ail' Europa -come un

pegno di t^anquillita e di progresso fra le civili nazioni. Noi seguitere-
mo per questa via, tenendo conto delle condizioni general! dell' Europa
e solleciti di conservare all' Italia le sue alleanze e la piena sua indipen-
denza (Benissimo). Grande impresa che la Provvidenza ha visibilmente

affidata alia nostra generazione , accordandoci le occasioni propizie, le

Yirtii necessarie, donandoci soprattutto quel Re prode e leale
,

nel cui

senno si rinfranca la fede della nazione, nel cui npme si intitola la nupva
concordia italiana, c si confondono gli indissolubili destini dell' Italia e

della dinastia
(
Vivi segni di approvazione )

.

Se i nostri lettori hanno posto nicnte alle poche frasi da. no! trascrilte

in corsivo, debbono aver capito che quantunque, per non violare aper-
tamente gli ordini ricevuti da Parigi ,

non siasi fatta espressa menzione
dell' impresa di Roma e di Yenezia ;

tuttavia il proposito e ribadito piu
forte che mai. Sono toccate maestrevolmente le cagioni che ora obbliga-
no il Governo rivoluzionario ad indugiare ;

cioe il bisogno di rinforzarsi,

di rassodare le conquiste fatte, e di lasciar dileguare le diffidenze susci-

tate nei Governi e nei popoli stranieri. Intanto si attendera a preparare
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le occasioni ; il che, in bocca a settarii di questo taglio, fa intendere piir

che non dice. Quanto a Roma ed a Yenezia, il partito di continuare a far

di tutto per rubarle, sta scritto chiarissimo, dove si inculca che si qsser-
yera il diritto pubblico, onde sin qui fu costituita la nazione

;
che si pro-

movera 1'adempimento dei voti solennemente espressi dal Parlamento
;
e

che I'unita uazionale avra il suo compimento. Onde la France, che con

tanto cipiglio denunziava ai nuovi Ministri la necessita di abbandonare

tal politica ,
e di rinunziare formalmente all' annessione di Roma

, puq
yedere qua! conto facciasi de' suoi ammonimenti

,
e se per amore di lei

yogliasi smettere nulla dei fatti disegni.

Dopo cio cqnfessiamq sinceramente di non capire il motivo della diffi-

denza, con cui i Mazziniani perseverano a guardarsi dal nuovo Ministero,
censurandone ogni cosa, e

perfinq
lo

stessq prograinma, che in
spslanza

e

tanto conformc alle loro intenzioni. II Diritto, n. 334, lo biasimo da capo-
a fondo, come insignificante ed incapace di inooraggirc il paese a bene

augurare delle intenzioni del Governo
;
dolendosi acremente dclle lodi

date all'esercito, come se questo fosse un non so che dislinto, o contrap-

posto alia nazione stessa. Ma forse non s'andrebbe lungi dal vero con^

ghietturando, che cio sia efletto di qnella irreparabile scissura che il Maz-
zini intimo fra se ed i parligiani della Monarchia, da lui giudicati inetti

a compiere 1'impresa dell'imita italiana; onde i suoi settarii debbono ad

qgni cqsto altraversarsi a checche si faccia da un Ministero, anche ita-

lianissimo, che non sia della loro fazione, temendo forse di \eder rin-

DOYato il caso d' Aspromonte.
3. Nella stessa tornata del di 11, il sig. Poerio, che tenea le yeci del

Presidente Aw. Tecchio, fece leggere dal Massari una leltera , sqtto
il

di 8 di Dicembre, nella quale 1'onprevole Tecchio, parlando di se COD

frasi di singolare modestia
,
e dichiarandosi inetto ad occupare degna-

mente il seggio cosi illustre di Presidente della Camera ,
chiedeva ai

Deputati ,
che

volesserq essere contenti di scioglierlo da tale ufficio, ed
accettare la sua rinuncia. Tale mqtivo non fu menalo buono; e, per IIOR

geltare in mezzo una nuova occasione di gare e di riyalita, tutti s'accor-

darono in volere che il Tecchio rimanesse nella sua carica. Onde la sua

rinuncia, posta a partito, fu reietta a voti unanimi. Del qual trionfo, uni

co forse nella storia parlamentare del Piemonte, ben puo andare altiero-

1'esule vicentino.

4. Le associazioni demqcratiche, ossia mazziniane, gia sciolte nel pas-
sato mese d'Agosto, e poi sgominate per la disfalta del loro condqttiere
armato, Garibaldi, ora si yanno dapertutto riorganando,sotto diversi titolt

ed appellazioni, piu raiti in apparenza, ma con lo stesso scopq in sostanza r

come scorgesi dagli enlusiastici indirizzi, che esse vanno scrivendo al Ga-
ribaldi. Fu con grande rumore inaugurato in Pisa un circolo democra-
tico degli studenti, che nel giorno 6 Dicembre tenne la seconda sua adu-

nanza, in cui fermo il suo programma,da doversi qui riferire, perche

esprime schiettamente il lavorio, a cui si attende ora in molte altre citta-

d' Italia. Considerando come sia un diritto ed un dovere per ogni na-

zione il costituirsi entro i proprii contini, indipendente, per raggiungere
il compimento della propria missione nell' umanita

;
considerando essere

unico modo ad ottenere 1'indipendenza, ]'
Unitd; considerando che a rag-

giungere 1'unita, mezzo migliore e la Liberia; considerando inoltre non
essere Tera liberta quella che non si estende a riconoscere uguali
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come sono uguali i doveri, a tutti i cittadini
;
considerando esser qtiindi

conseguenza della liberta: a] 11 sulTragiouniversalediretto, b) La

stampa libera, c) La libera associazione , d) L' inviolabilita del

domicilio e dell' individuo, e] La liberta di coscienza e dei cultt,

f] L'armamentp nazionale per raggiungere la graduate soppressione del-

1'esercito stanziale
;

considerando come termine necessario alia esi-

stenza della vera liberta sia 1'istruzione popolare gratuita ed
pbbligatoria ;

Considerando tutto cio : il Circolo Democratico fra gli sludenti m
Pisa, riassume il suo programma politico nei due principii LIBEKTA'-

UNITA'
;

e al loro raggkmgimento adoprera tutti i mezzi, di cui potra

disporre .

Si passo quindi alia nomina della Cpmmissipne permanente, cbe rrsulto

eletta nei signori C. Parenzo, Salviati, Seyeri, E. Conti, ed a segrelario
G. Barbieri. Acclamatisi da ultimo a primi socii onorarii G. Garibaldi e

G.
Mazzinj, 1'adunanza, dice YUnitd Italiana dell' 11 Dicembre, si sciolsc

in mezzo al piu vivo entusiasmo.

E che queste non siano soltanto spavalderie ridicole di giovinastri sca-

pati, ma sodi propositi prompssi da una setta, che non la distizione di

mezzi purche ottenga il suo tine, ben si puo inferire da cio che alia Gaz
zetta del Popolo fu scritto, appunto da risa, il giprno appresso. leri

sera ebbe luogo una riunione, cui assisteva un amico intimo di Mazzini,,

per la fondazione della nuova Societa democratica. Fu rumorosa. Ne fu-

rpno proclamati president* onorarii Mazzini e Garibaldi. II partito maz-
ziniano stende le sue reti e prepara novita. E nei Monitore Toscano ri-

ferivansi pure da un altro diario, il Cittadino
, questi altri particolari.

Corrispondenze, che abbiamp ragione di tenere per esattamente infor-

mate, ci riferiscono che i Comitati mazziniani di Milano, Firenze e Na<-

poli si sono dati la parola per protitiare di questo periodo di fiacchezva

governativa, per istendere le loro tila e prepararsi viemeglio a primave-
ra. In una recente lettera poi, diretta ad un emigrate polacco, Giuseppe
Mazzini assevera che

, vplente o nolente il Governo italiano, a Marzo o
ad Aprile p.ualche cosa si fara nei Nord dell' Italia. In egual senso parla^
ed agisce il Comitato di Lugano, di cui apparentemente e 1'anima iHrop-
po noto Grilenzoni.

5. Queste cose non sono certamente ignorate a Parigi > dove si bada
moltissimo a quel che si mulina anche di la dalle frontiere di Francia, e-

si tien d'occhio con isquisita diligenza al procedimento delle cose d' Ita-

lia; perche un
precipizip potrebbe, p porgere all' Austria il modo di pi-

gliarsi una buona rivincita, con rovina dell'opera per cui la Francia ne!

1859 verso il sangue di 50 mila soldati e spese cinquecento milioni di fran-

chi; ovvero potrebbe destarsi tale incendio di furori democratici, da por-
tare le yampe anche al di la dell'Alpi. Onde la France, con una certa

auslerita da tutore sdegnato, dichiara che la nostra amicizia
( pel Pie-

monte) non e ne appassionata ne cieca; essa continuera ad
oppprsi a

quelle ayventure che, cercando affrettare impossibili soluzioni, pericole-
rebbero il frutto di tutti i nostri sforzi. Talcne

,
se I' Italia volesse stor- -

dire il mondo colla sua ingratitudine, non saremmo certamente aoi quelli
che dovremmo essere compianti.

6. II Ministero di Torino sapra egli ,
o

potra seguir^ i consign della

France, per non cimentarsi a perdere una alleanza, cui la rivoluzione ila-

Seric V, vol. V, fasc. 307. 8 26 Decembre 186*2.
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liana sa di andar dcbitrice di quanto ottenne nel 1859? II fatto lo dimo-

slrera. Intarilo ecerto die, eziandio senza i pericoli chc possono nascere

dalle esorbitanze dei roaipicolli Mazziiiiaui
,

altri e gravissimi danui ini-

nacciano
cotestp cditicio, Icvato su a forza di lantc scellcraggini e cemen-

tato con le lagrimc ed il sangue de' popoli. Le (inanze del nuovo Regno
sono in tale stato, chc persino i diarii arciliberali d' Inghilterra se ne mo-
strano sgominati ;

e la Monarchia nazionale, diario che i'u a servigi del

Rattazzi, non esito a mettere in palcse ed in tntta la sua ampiczza la

schilbsa piaga, che corrode le membra dello Stato. Nell' esercizio finan-

ziario degli anni 1862 e 1863 si avra un deficit calcolato di niente meno
chc 750 milioni di franchi

, dopo aver csausto i fondi provenienti dalle

tante aiienazioni di beni demaniali cd ecclesiastic!
,

di canali
,
di vie fer-

rate e simili., o ricavati dai gravissimi iraprestiti contratli a conuizioir

degne di piacere ai piii matricolati professor! di usura
,
che possano ri-

celtarsi nel Ghetto. Ma la deficienza si terra entro ai limiti dclle cifre

calcolate, o li travalichera probabilmente d'assai ? La rispostar non puo
essere dubbia.

Di che basti recare in prova alcune cifre, onde si costituisce la base

della dimostrazione fatta dalla Monarchia nazionale. 11 disavanzo, ossia

la deficienza sull'escrcizio del 1862 appariva, nell'Appcndice del bilancio

presentato il 7 di Giugno, essere di Lire 330,936,254 71. Ora, fatti me-

glio i conti
, quesla dcticienza risulta invece di niente meno che di Lire

418,217,706 35, con ladifferenza inpiii di L. 67,281,451 64. Onde cio?

In prima dall'aver mal calcolate le entrate, che furono di L. 46,355,612 62

minori di quanto prcsumevasi ; poi dall' aver fatte spese per Lire

13,020,771 25 oltre a quanto crasi preslabilito ; quindi aucora dal-

3'aver dovuto spendere, per domare i Garibaldini e fare il colpo di Aspro-
monle, non meno di Lire 7,905,067 77. In quanto poi all' esercizio del

1863, il bilancio, presentato alii 3 di Agosto, aununziava una deficienza

di Lire 320,575,773 26. Ma ora si viene a sapere che le entrate saranno

minori delle presume di circa Lire 5,796,109 99
;
e le spese, per contro,

saranno maggiori per Lire 27,567,912 24. Laonde la deficienza del 1863
sarehbe gia calcolata di niente meno che di Lire 353,939,795 49. Ma se

si rifletle, chc questi calcoli possono restare assai lontani da cio che nel

fatlo accadra, come si vide pel 1862, chi ci sa dire a quale soinma dovra

salire i! deficit del beatissimo regno d' Italia al fine del 1863? Certo non
V e perlcolo di esagerare, presumendo che s'accosti molto ai tnille

milioni !

II.

COSE STRANIERE.

FftANCiA 1. Inaugurazione del corso del Principe Eiigenio 2. Ricevimento
<lel miovo Ambasciadore di Russia 3. II rappresenlante fraucese a Ber-

lino viene elevato al grado di Ambasciadore i.Accordo con la Svizzera

per la valle di Dappcs 5. Porto acquistato dalla Francia nell'
isqla

di

Madagascar 6. Spiegazioni della France e del Pays sopra le condizioni

('.oil' Ualia.

1. Ebbc luogo a Parigi, la Domenica 7 Dicembre, con isplendido appa-
rato-di milizie e sterminata frequenza di popolo, lajnaugurazione

del

nuovo boulevard o corso, che dovea, per decreto dell' Imperatore, intito-
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larsi dal Principe Eugenio. Archi di trionfo erano eretti in piu luoghi per
Ja Tia che doveasi percorrcre dal corteggio,ond'era preccduto e seguito
]' Imperatore; il quale cayalcava, avendo al tianco da un lato il Principe

Napoleone Girolamo, e dell' altro il Principe Murat
;
e dietro all'lmpera-

tore veniva in carrozza aperta I'Imperatrice. La statua del Principe Eu-

genio, un portico ed un arco trionfale di proporzioni gigantesche , ogni
cosa modeliata in legname, gesso e tele dipinle, davano una peri'ella idea

del disegno che sara eseguito in pictra e in marnio
, quaudo il giudizio

dei periti ne abhia approvato il concetto e le forme
,
e divisate le oppor-

tune mpditicazioni. La fesla'passo con perfetto online, e con moke accla-

mazioni ail' Imperatore; il quale nel risnondere al discorso del Senalore

Dumas, capo dell'amministrazione municipale, dichiaro di volerc che la

via, cui erasi dato il nome della Regina Orlcnsia, fosse invece appellata
da qucllo di Riccardo Lenoir, celebre capo di ofliciiie del sobborgo di

Sant' Antonio. II che piacquc molto alia pnpolazionc operaia, di cui Na-

poleone I If ragiono con parole di sommo affetto e di lode.

2. Successore del KisseleiT a Parigi ,
nella carica di Ambasciadore per

la Russia, fu nominate il Barone Andrea Budberg, che nel di 1 1 Dicembre
lu ricevuto a udienza da Napoleone 1H, al quale presento le lettere, con

cui e accreditato Ambasciadore straordinario e Ministro plenipotenziariodi
Russia. II Budberg yolse all' [mpcratore graziosissime parole, in cui ac-

cennava alle mutue simpatie delle due grandi nazioni, la cui unione e

fondala sopra un
giustq criteriq

dei loro "rispettivi interessi . Napoleo-
ne III rispose in questi termini: lo lion ho che da rallegrarmi delle

relazioni esistenti da sei anni fra 1' Imperatore di Russia e me. Esse han-

np tan to mag^icre probabilita
'di durata, in quanto sono nate da mutua

simpatia e dai veri interessi dei due Imperi. Infatti io ho potuto apprez-
zare 1'altezza della mente, la diritlura del cuore del vostro Sovrano

;
e

gli ho consacrato un'aniicizia sincera. Ed aggiunse cortesi complimenti

per la persona dello Ambasciadore slesso. Onde si yede che /' intimita

cordialc coll' Inghilterra non vieta le simpatie, e fors' anche qualche cosa

di
piu importante ,

col rivale piu formidabile che dia molestia all' In-

ghilterra.
3. Ne meno dcgno d' essere posto in nota si e lo stato delle relazioni

diplomatiche con la Prussia, quale risulta dalla nomina de' nuovi Amba-
sciadori a Parigi ed a Berlino; di che la France cosi discorre. II Baro-
ne de Talleyrand-Perigord, che sin qui non era accreditalq, che in qua-
lita di Ministro plenipotenziano alia corte di Prussia, e, dicesi, ele\7ato

al grado d' Ambasciadore. Abbiaino gia annunziato che la Francia e la

Prussia erano d'accordoper farsi rappresentare in avvenire da diplomatic!
che avessero il tilolo di Ambasciadori. All'istarite,in cui questa risolnzio-

ne doveva effeltuarsi, sopravvenne la crisi di Prussia, la quale obbligo

quest' ultima Pplenza a differire la nomina del suo Ambasciadore, per
ragioni che noi abbiamo gia spiegate. Attese le gravi question"! inter-

nazionali
,
che preoccupano oggi 1'altenzione delle grandi Potenze, la

corte di Berlino giudico urgente farsi rappresentare a Parigi da un diplo-
matico consummato, nella persona del conte di Goltz, che verra in Francia

col titolo di Ambasciatore. Quesla nomina, essendo stata pfficialmente
annunziata alia corte delle Tuilerie, questa per cambio di cortesia si

affretlo di conferire al barone di Talleyrand-Perigord lo stesso grado di
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cui e rivestito il rappresentante del re di Prussia a Parigi. II barone di

Talleyrand-Perigord fu ricevuto ieri dall' Imperatore in udienza di con-

gedo"; riparti subito dopo per Berlino.

4. Ebbe ancora termine felice il litigio, sprto gia da piii anni tra la

.Francia e la Confederazione Svizzera, pel diritti che ambe le parti reca-

vano in mezzo sopra la valle di Dappes, e che fu a un pelo di prorom-

pere in aperto conflitto colle armi, dopo aver turbato assai le combina-

.zioni diplomatiche, stuzzicate le gelose cure dell'Inghilterra, e messa

-sossopra
la Svizzera, come se fosse sul punto di dover respingere una

-invasione. Un trattalp
venne teste conchiuso, di cui ecco i capitoli prin-

cipali. Art. 1. La Svizzera cede alia Francia quella parte della Talle di

Dappes che comprende il Mont des Tufes e la sua pendice, compresa la

strada da les Rousses alia Faucille, ed inoltre a levante di questa strada

e lungh'essa, una striscia di territorio della larghezza di 150 metri, os-

siano piedi svizzeri 500 (Totale del terreno ceduto 704 ettari). In com-

penso la Francia cede alia Svizzera, rispettivamente al Cantone di Vaud,
una porzione di terreno di pari estensione, che dal punto di unione della

strada di S. Cergues e della Faucille si estende lungo il declivio del

Mont Noir, sino al confine della valle di Joux. La strada di S. Cergues

{dal luogo la Eure) e compresa in questa cessione. Art. 2." Nessuna

parte puo erigere opere militari sul territorio ceduto. Art. 3. Gli abi-

tanti delle
parti

cedute saranno cittadini del paese. a cui esse sono asse-

^nate, ma nanno il diritto di dichiarare, entro un anno, se vogliono cpn-
servare la presente nazionalila. Se cio preferiscono, essi hanno diritto

di conservare anche per 1' avvenire il presente loro domicilio.

5. Ma assai piu rilevante, sotto 1'aspetto commerciale e militare, si e

1'acquisto fatto diunmagniiicp porto, dove sia pienamente avverato cio

^che narra la France; a cui scrissero dalle isole della Riunione che il ca-

pitano di vascello sig. Dupre, comandante della stazione navale
,
cola

giunto da Madagascar, dovea tra poco recarsi in Francia col testo di un.

trattato conchiuso col Re Radama II, contenente la cessione del porto di

Diego Suarez alia Francia, Queslo porto, uno dei piu belli del mondo,
ba per la Francia una importanza grandissima, alteso il taglio gia tanto

innoltrato deH'istmo di Suez, e avuto riguardo agli sforzi costanti del-

J'lnghilterra per istabilire la sua influenza, ossia il suo predominio, in

.quella parte dell' AfTrica.

6. Nei procedimenti dei giornali piu accreditati in Francia, tanto fra i

sostenitori quanto fra i moderatori della rivoluzione italiana
,

sta acca-

dendo una certa mutazione
,

di cui non c, agevele penetrare
il recondito

motive ,
ma che pur vuolsi mettere a calcolo da chi si piace di fare cpn-

^hietture sopra Vavyenire, pronosticandolo da siffalli indizii. L' Opinion
rationale, che rahbiosamente propugnava la causa del compiuto trionfo

..rivoluzionario , tocco rabbuffi molto risentiti dalla France; di che pote-
va a suo bell' agio heffarsi

;
ma poi le sopravvennero due ammonizioni,

-.come per fade sentire che, se non cangiava metro in tal quistione ,
ben

poteva incoglierle qualche cosa di peggio. E i bollori furono sedati. An-
.che la Presse calo di tono, e fece rientrare in saccoccia la sua bandiera

.rossa. II Pays , che prima era si caldo per mandare innanzi i disegni di

Torino, prese a dimostrare: come fossero senza fondamentple querele dei

.Diarii toruiesi^ i quali pretendeano far ricadere sulla Francia la colpa del
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presenle stato di cose, e chiedeano, come unico rimedio e sicuro, il pos-
sesso di Roma. Risppse pertanto il Pays ,

chc 1'Imperatore non ha mai

promesso ai partigiani della unita di abbattere il trono pontiticio a loro

favore
;
che egli non ha mai lasciato loro sperare che sarebbe disposto

a rimeltere nelle loro mani le sorti del Sommo Pontefice, di cui da quat-

tprdici
aoni si e fatlo difensore a nome della Francia e del mondo calto-

lico
;
e che finalmente nessuno Ira gli organi officiali del Governo fran-

cese pronunzio mai una parola, che potesse impegnare il Governo stesso

in una politica, contraria alia sovranita della Santa Sedee favorevole all'u-

nita d' Italia. Intendiam bene ripetere ogni giorno, proseguiva il Pays,
che la causa dell' unita d' Italia e la causa della Francia

,
che la Francia

deve terminare 1'opera sua e compiere 1' unita, consegnando Roma. Nul-

la di piu falso. L' Italia, come ora e costituita, non e aff'alto 1'opera della

Francia. L' Imperatore, dopo la vittoria di Solferino, ha dalo al Piemon-
te la Lombardia conquistata dalle armi francesi

;
ma tutte le altre annes-

sioni, tutto cio che si e fatto in seguito per costituire il presente Regno
d'Italia,tuttocio non solo non e stato compiuto dairimperatore,ma fu in-

trapreso ed effettuato senza di lui, a malgrado di lui, senza riguardo per
le osservazioni personali di S. M. e per le proteste del suo GoYernp. Cio
che diciamo e cosi posto in sodo da una serie non intcrrotta d' atti uffi-

ciali, che crediamo inutile di riprodurne le prove. Ci ristringiamo, affer-

mandolo, a far appello alia memoria di lutti gli uomini di buona fede. In
tal guisa, 1'Imperatore e la Francia non sono per nulla impegnati nella

causa dell' Italia. Essi si trovano perfettamente liberi rispetto alia situa-

zione presente, e non hanno da provvedere che al loro proprio interesse.

II Pays concluse dimostrando, come questo interesse non corrisponda ai

disegni ed alle pretese dei rivoluzionarii italiani
,
e quanto mate si ap-

pongano coloro, i quali osano stringere in certo modo il Governo France-

se con mezzi surrettizii e d'intimidazione.

Ed e pure di non poco momento la sollecitudine, con cui la France con-

linua a mcttere in evidenza lo scompiglip in che stannp le cose italiane,
i danni che ne possono venire, e i tristissimi presagi che se ne hanno
a fare, dove prontamente non vi si ponga riparo. Basti qui citare un
brandello, che essa stampo alii 14 Dicembre. Le notizie dell Italia meri-

dionale sono pessime. Parlasi molto di un rapporto piemontese, giunto
recentemente da Napoli, e nel quale si trovan queste parole: Le popola-
zioni napolitane ci sono tutte contrarie, e noi non possediamo nel mez-

zodi, che il terreno occitpato materialmente dalle nostre truppe. Le cam-

pagne sono ruinate, l'industria e mprta, il commercio e
annullatp, gli

operai senza lavoro. Una delle grandi preoccupazioni del nuovo Gabinet-
to e la questione del danaro. II Ministro delle tinanze pretende che cin-

quecento milioni non bastano
,
e poi dicesi che vada a proporre di por-

tare a seicento milioni la cifra del nuovo prestito, che sta elaborando in.

questo momento.



118 CRONACA

BELGIO (Nostra Corrisvondenza ) 1. Andata del Re a Bruxelles; festeggia-
menti popolari 2. Fuchiami del cittadini d'Anversa per le fort'ficazio-

ni; loro ricorso alRe; le loro istanze souo reictte 3. Dimissioue di

quasi tutti i Consiglieri comunali ; conteguo del Borgomastro; dimostra-

zioni contrq il Ministerp
i. Riapcrtura delle Camcre 5. Congress!

ed associazioni scientifiche 6. Banchelti ed applausl al romanziere

Victor Hugo, e fischiate al Proudhou 7. Morte e funeral! del sig. Ver-

haegen, Gran Maestro drlla Frammassoneria 8. II Circolo caUolico di

Gaud 9.1 frammassonl cqntrappongono le loro proprie all; 1

bb'ipteche
popolari istituite dai eattolici pel popolo ; pubblicazione di buoni iibri.

1. Dopo lunga convalescenza, il nostro Re fmalmente si riebbe dalla

dolorosa sua malattia, tan to da poter lasciare il castello di Laeken sua

ordinaria residenza, e trasferirsi alia capitale. Appena questa notizia f'u

pubblicata, fu un accorrere in folia di persone d'ogni paese a Bruxel-

les, per trovarvisi a fare le piu licte accoglicnze all'amato Sovrano, ma
senza yeruna mescolanza di poinpe ufficiali, com' era espresso desiderio

del Re. Alii 24 Settembre, quando la carrozza reale si mosse da Laeken,
fu subito circondata d' una titta nioltitudine di popolo, che la venne ac-

compagnandp con plausi e grida di giubilo, e con manii'estazioni di tantp
affetto, che il Re ne fu sommainente intenerito, e gli stranieri, che yi

assistevano, erano colpiti di stuporc alia vista di qiiello speltacolo. Certo

che questi ayranno dovuto dire in cuor loro, che il Belgio non aspirava
sicuramente alia felicita di qualcbe annessione ad altro grande Stato,

poiche mostraya tanta deyozione al proprio lie, in ctii e simboleggiata
la liberla e 1' indipendenza nazionale del Belgio.

2. Appagati, con quesle diinpstrazioni,
i giusti senlimenti del cuore

yerso la persona del Principe, si ridestarono le dissensioni che pareano

sopite da si bella fesla. La quistione per le fortificazioni d'Anversa ogno-
ra

piii s' inasprisce, e. s
?

inveleniscpno
le ire delle avverse parti in ma-

niera da pprgere materia a gravi riflessioni. Dopo aycr indarno pprti
i

pin yivi richiami alle Camere ed al Ministero, contro il giogo militare

che le si volea imporre, la citta d' Anversa risolvette di tentare un su-

premo sforzo, e fu deliberate che il Consiglio comunale, tutto insieme

unito, si presenterebbe di persona al Re, per impetrarne che si desse

ascoltp al yoto de' cittadini. Questq tentativo era Icgale, ma arrisicato.

II Ministero, la Rappreseutanza nazionale in maggior numero, una non

piccola moltitudine di persoue d'ogni ordine, sedotte dai giornali, erano

avversi ai desiderii si legittimi p*el popolo d'Anyersa. II Re, per yerita,

ayea in piu congiunture dato chiare prove di beaevolenza insigne per la

metropoli coinmerciale del suoRcgno; e nel 1856, gettando la priina

pietra dei nuoyi cantieri e bacini, avea delto.di sperare, che potrebbe
yedere con gli occhi suoi la citta d'Anversa divenula il primo emporio
del mondo; anzi ayea soggiunto di capir benissimo che a tal ed'etto, per
la sicurezza che si esige dallo spedito andamento del cornmercio, era

d'uopo rimpvere non pure ogni pericolo, ma si ancora qualsiasi appren-
sione d'ogni pericolo. Ma poste le dichiarazioni soprammentpvate, e cosi

contrarie ai desiderii d'Anversa, che dovea, che potea fare il Re?
L'udienza domandata si aspelto indarno per piu mesi

;
nia la malattia

del Re facea tollerabile 1' indugio e velava discretamente il ritiuto che si

differiva
,
forse per isperanza che intanto le opposizioni d'Anvcrsa si

Terrebbero mitigando. Ma egli accadde tutto il contrario, appunto per-
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che si ripcteano del continue le accuse contro que' citladini, come se po-
co fossero amanli della patria. I giornali della parte minisleriale irritava-

no viepiu gli sdegni, pel modo ingiuslo e sleale, con cui rappresenla-
Tano ognora lo stalo della quistionc. Quei d'Anversa chiedono in sostan-

za che siano demolite due citladelle, dellc quali una gia doveasi alter-

rare per decreto del Governo provvisorio del 1831
;
e 1'altra si sta co-

slruendo illegalmente, com'essi pretendono, perche non se ne fece men-
zione nella leggc del 1859. Chiedono che queste fortezze siano demolite,

perche non esscndo esposte ad assalti esterni
,
la loro difesa dalla parte

inlerna esporrebbe la cilia ad una compiuta rovina
;

e chiedono per ul-

timo una iridcnnita pei terreni gravati di nuove servitu militari. Invece
di ritiuiare queste ragioni a punta di buoni argomenti , invece di acque-
tare queste pretese con provvedimenti bcnevoli

,
si vilipesero i cittaJini

d'Anversa trattandoli come egoisli, come
caltiyi patrioti ,

come ribelli

alle leggi. Tali erano le congiunturc, quando alii 6 di Novemhre la Deputa-
zione di Anversa fu ammessa alia presenza del Re, nel palazzo di Laeken.
Essa vi

troyo un'accoglicnza estremamente fredda. Dopo aver ascoltato la

lettura fa\\* Indirizzo coniunale, il Re eayo fuori e lesse una breve rispo-
sta gia preparata e scritta, e senza piu si ritrasse ne'

supi apparlamenti.
Questa risposta, che socava UP. chiarp e scmplice ritiuto, fu, dicesi,

detlata dal sig. Frere, ed ammessa in pien Consiglio de'Ministri. I Con-

siglieri conninali, profondamente ofl'esi
, appena toriiati si adunarono, e

non meno di 21
, sopra 29 che erano in lutto

,
diedero la loro rinuncia

aH'iifficio, per protestare contro cotale accoglienza loro fatta dal Gover-
no. La maggior parte dei memhri del Consiglio provinciale eletti dal cir-

condario d'Anversa, imitarono quest' esempio. II popolo ancor esso se

n'adonto, e una mano de'piu caldi trascorsero fino a tischiare ingiurio-
samente il Borgomastro, perche accusato di non aver sostenuto abba-
stanza vigorosamente gl'interessi della citta. Fu anzi annunziato un

meeting, che poi fu differ! to, perche non si trovo spacciato un luogo con-

veniente, vasto e capace dell'adunanza che preparavasi. I ministerial!

per contro si rallegrarono di (juello smacco toccalo alia citta d'Anversa
e ne menarono vanto come d'un trionfo , dicendo che que'conati di op-
posizione morivano soifocati nel loro nascere. Onde viepiii s'inciprigni-
rono gli sdegni del popolo cosi oltraggiato.

3. In
questp frattumpo bisognava, secondo la legge, surrpgare i Consi-

glieri usciti d' ufficio. Fino a qucsto punto le dimostrazioni erano stale

quasi unanimi
; ma, rispelto alle elezioni, il partito dottrinario, benche

venisse dichiarando che protestava contro il .Ministero, credette di dove-

re, tutlo da se e senza intendersela con le altre associazioni politiche,

proporre sue lisle di candidati
; perche si riprometteva di poter cosi

p
rannodare al suo gli allri partiti, o per lo meno riuscire ad avere pei suoi

il maggior numero di suffragi. Ma avca cosi fatlo troppo poco capitale del

meeting, che alii 2o Novembre fu intimalo pel di 28. Alii 27 il Borgoma-
stro (la cui popolarita yenne digradando dal 1857 per modo, che si puo
dire essere passato omai dal Campidoglio alia rupe Tarpea) , inspirato dalla

paura
e dalla collera, mando ailiggere un bando inconsiderato, in cui par-

lava di sommpvitori e di mestatori di tuvbolcnze, e vielava ogni affolla-

mento per le vie, con minaccia di repressione contro i violatori di lal edillo.

Inoltre, quasi paventasse di vero pericolo e di grave sommossa, convoco
sotlo le arnii lutta la guardia civica

,
e fece tener ferrne ne' quartieri le
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milizie Onde il popolo ebbe agio di far confront! fra il contegno serbato

da questo stesso Magistrate nel 1857, e quello che ora teneya cosi tutto

opposto. Allora egli seguiya a piedi ie turme de' tumultuanti
, accompa-

gnandole pacatamente di Convento in Convento, ed assistendo impassi-
bile alle sassaiuole contro Ie finestre ed allegrida frenetichc

; e, malgfado
le proposte deH'aiitorita militare, non yolle giovarsidolletruppe, onde re-

primere quel disordine. Ora, per contrario
, perche avea udito sonare-

alle sue orecchie alcune fischiate, adopcrava spedienti di grande appara-
to, con mostre di rigore e usando parole di minaccia. I quali prpcedi-
menti suggerili, dicesi, dal Miuistero, avcano per iscopo d' intimorire

gli
accorsi al meeting, e di scemarne il numero col trattenere sotto le divise

e nelle file della Guardia civica i mold piii, che altrimenti avrebbero vo-
Into parteciparvi. Tutto cio per altro non

yalse
a
pulla.

Appena fu aperto il Teatro delle Varieta, in cui doyeasi tcnere 1'adu-

nanza, tutte le sale furono affollate di gente, sicche calcolavansi almeno
in 6 o 7 mila i presenti d'ogni condizione. Furono recitati discorsi molto

caldi e pungenti, in cui i Ministri ed i loro faulori erano conciati alia peg-
gio.Diyersi candidati furono proposlr.ma fischiate e grugniti erano leac-

cpglienze, chefaceansiai noini delle persone poco accette, perche sospette
di parteggiare pel Governo

;
ed a questo mpdo pure furono reietti parec-

chi dei candidati del partito dottrinario. Soli coloro, che mostrayansi piu
infocati neH'opposizione, furono ammessi ed acclamati. La i'accenda per
altro

ijni
senza disordini. Erano da eleggere 22 Consiglieri ,

nel terniine-

di 3 giorni, e il dissidio versaya intorno adieci candidati, ma specialmen-
te intorno al Presidente del meeting ; il quale, sebbene liberale

,
e mem-

bro dell'associazione liberale, abbandonaya il partito dottrinario. Orecco

quel che accadde. I candidati accetti al meeting ed alia associazione con-

seryatrice,
furono tutti mantenuti nei dibattimenti dei tre intieri giornfr

ed il Presidente del meeting ottenne 1582 suifragi, mentre il suo compe-
titpre

ne riportava soltanto 666. Questa nuoya dimostrazione contro il

Ministero yolea dire molto; tuttayia malgrado di essa, ed anzi forse a

cagipne di essa, la causa di Anyersa, non che siasi vantaggiata, sembro

scapitare di molto presso il Goyernp ,
che certamente non dee ignorare

quanto sia imprudente e pericoloso il cozzare contro un popolo, in mezzo
al quale, in caso di

pericplo,
doyrebbe cercare il suo ricoyero.

4. Le Camere si sono riadunate di pien diritto nel secondo martedi del

^fovembre. Non y'ebbe discorso di apertura; e questo era il yero spe-
diente per cessare le discussioni scabrose. Fin qui non si tennero che
breyi ed insignificanti sedute. II punto di fare un regolamento sopra il la-

yoro dei fanciulli negli opificii ,
annunziato per incidenza, fu trattato con

qualche ardore : ma questa e una quistione ardua, ed
eziandip le persone-

di senno son fra loro discordi nel recarne giudizio. II Ministro per gli
affari interni dichiaro, che egli preferiya la yia della liberta a quella del-

1' intrusione del Goyerno; mostrp quanto sarebbe difficile di faretaF

legge, e soprattutto di farla eseguire, massime quando yi si volesse in-
chiudere I'obbligo dell' insegnamento. Fu anche disaminato dalle varie
Sezioni lo schema di legge sopra le frodi elettorali, presentato dal Mi-
nistero quando si aprirono le Camere: ed e probabile che quello sara

pure syolto e discusso ampiamente nelle tornate pubbliche, poiche sem-
bra che le contrarie parti siano, per diyersi motiyi, poco soddisfatte dt
tal disegno di legge.
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a. Nel tempo delle vacanze si adunarono in Belgio due Congress! ;
1'uno

-a Bruges, dove si tratto della lingua neerlandese: 1'altro arBruxelles,
dove si toccarono varii punli spettanti a quelle che diconsi scienze so-

ciali. Questa seconda associazione, a cui parteciparono molti ragguarde-
Toli personaggi d'allri paesi, ed anche il Duca di Brabante, numeralOO
membri eftettivi e 300 aggregati. Suo scopo si e, come disse il Segreta-
o nella seduta di apertura, di guidare 1' opinione pubblica verso i mezzi

piu pratici di migliorare le legislazioni civil! e criminal!, di
perfezionare

e stenderc a tutti I' istruzione
,
ed ampliare 1'ufficio delle arli e delle let-

tere, di accrescere la ricchezza pubblica ed assicurarne la buona distribu-

tion^, di migliorare le condizioni fisiche e morali delle classi operaie;
d'aiutare insomnia la diffusione dei sani principii, onde si deriva la for-

za e la dignita delle nazioni. Quest' associazione ha un suo particolare

carattere; ed e di discutere, senza votare deliberazioni ;
onde non puo

cangiarsi in istrumentq di propaganda per questo o quel principio,
o so-

spingere in un senso piu che in un altro i provvedimenti del Governo
;

ma vuolc lasciar libero il campo alia ricerca della verita pel prolilto nelle

scienze sociali.

6. Ho pure a dirvi due parole sopra i festini, con cui Victor Hugo voi-

le celebrare in Bruxelles il trionfo del suo romanzaccio: I Miserab Hi. Di-

scorsi fuor d'ogni limite rivoluzionarii coronarono degnamcnte questo

poeta cesareo dei galeotti, questo apologista della feccia sociale, il qua-
le oso menar vanto, che alia storia tbsse ora veiiuto, pei lumi della rivo-

luzione francese, un raggio divino : e un de' convitati, per piaggiare il

romanziere, si levo a dire che questo raggio divino splendea per la pri-
raa

yolta, i'ulgido come un astro, nei Miserabili ! La quale sciempiaggi-
ne riscosse fragorosi applausi da! ghiotti democratic! che, in onore dei

Miserabili, s'erano empiuli di vivande e di vino.

Ma quasi allo stesso tempo, in cui applaudivasi a Victor Hugo , si fi-

schiaya il Proudhon nella slessa citta, perche ebbe la balordaggine insi-

gne di scrivere, in un Diario liberale, due articoli contro Yimita dell'Ita-

Jia. Egli ripudio questa unita, nata, dicea, in immaginazioni quanto fer-

vide altrettanto vuote, e carezzata da una democrazia senza principii ;

la ripudio in nome della vcra democrazia, che dee preferire un principio
federative e 1'organismo municipalc ;

la ripudio in nome della geografia
<e della storia, come ancora della politica fraucese ed europea. Egli pose
in chiaro quanto siano incauti ed imprudent! i giornalisti belgi, che ar-

meggiano in favore dell' unita italiana
, senza por mente che verra gior-

no, in cui s' invocheranno i loro stessi principii ed i loro argomenti, per
dimostrare la necessita della annessione del Belgio alia Francia. Le quali
cose i I Proudhon venne svolgendo con tal brio e con tale disinvoltura,
che i nostri liberalastri fortemente se ne adontarono.

Alcuni giornali stralciarono brani di questa scrittura, scegliendoli ad

arte, eper mqdo che il Proudhon ne fosse ritratto in sembianza d'un ne-
mico del Belgio, inteso a chiedere e prqmovere 1'annessione di questo alia

Francia. Cio fu bastante a travolgere in falsi giudizii una moltitudine di

persone, che commettpno ai giornali 1'incarico di pensare in vece loro ed
SL loro servigio ;

e quindi fu preparala e condotta una dimostrazione pq-
polare assai tempestosa innanzi all' abitazione dell' esule Proudhon. Irri-

tato da tale slealta e da tale impostura, il Proudhon torno in Francia, le

ui porte gli erano aperte dall' amnistia
; e di la scrisse un terzo artico-
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lo, nel quale fecc sonarc yerita durissime agli oreecbi do' giornalisti li-

beral! , c soprattutto a que! cotal dcputatp sig. Defre die
, sotto il i'al-o

Home di Giuseppe Boniface, avea caluuniate iu sue intenzioni. Ripiglio

perlanto a discutcre la quislione italiana e delle annessioni
;
e

, profes-
sandosi neraico della religione , pure dimoslro chc sotto ogni risguardo

politico e necessario, che Roma stia sotto la soy rani la del Papa. Per

me e indubitato, egli dice, che Roma e la Chiesa, la nazioiie ed il Papa-
to non si possono per verun modo ne opprimerc 1'un 1'altro, ne escludcre

a vicenda . E poco appresso : Non si distrugge una religione a I'uria

di persccuzioni e di diatribe; la tempesta rivoluzionaria nun scrvi ad al-

tro che a rinvigorire la Chiesa
, purilicandone il clero. Or yoi capitc

bene che un rivoluzionario, chc osa bandire tali veriia, ha tutti i merit!

per essere reictto e proscritto dai sellarii d'ogni colore.

7. Uno dei piu arrabbiati nemici dclla religione, il sig. Yerhacgen,
Gran Maestro della Franiniassoneria del Belgio, capo dell' associazione

liberate di Bruxelles e fondatore deli' Uni \ersitu iibera, mori poc'anzi al-

Veta di 66 anni per effetto d' un' angina, appena tomato da Torino. Egli
erasi condotto cola per assisterc ad adunanze massoniche, ed era stato a

colloquio con Yittorio Emaiamiule. Dio solo sa qucllo che si fosse mac-
chinato nella trista congrega seltaria raccoltasi, nolle present! congiimtu-
re, in Torino. Alii 6 Diccmbre egli rientro in Bruxelles, e la mattina del

di 8 egli spiro, dopo aver ricusalo i soccorsi della religione, e dato ordi-

iie d'essere sepolto come si conyienc ad un libero pensatore. La yigilia
dclla sua morte egli lego fr. 100,000 aH'Universita libera

;
fr. 50,000 alia

Loggia massonica di Bruxelles, e IV. 30,000 agli Ospizii. Costui e quel
medesimo che accusava il clero di voler ; -ime e la inauo-

raorta, e di carpire teslamcnti a proGtto cle' moujisteri
;
e inlanto cccolo

egli stessp
creare fondi di mano-morta a proiitlo di Logge massoniche ,

tratto a cio dalla influenza de' suoi compile! di setta. I suoi funeral!, per
cui i Frammassoni spiegarono una pompa pressoche regia, furono uno
scandalo immenso per la popo'azione! Yoglia Iddio essere placato, c fer-

jnare il braccio teso forse alia vendetta
,
e ricondurre in buona strada gli

illusi e
fuoryiati

!

8. Ma leviamo gli occhi dalla vista di si tristo
spettacolo,

e volgiamoli

piuttosto su quella numcrosa aduuanza di persone iulluenti e d'alto ordi-

ne socialc, che a Gaud inaugurarono teste il Circolo cattolico. All' as-

petto dcllo scatcnamcnto della rivoluzione conlro la Chiesa, disse il Prc-

sidente nel giorno dell'apertura, i Caltolici sentirono la necessila di strin-

gers! in piu intima unione e di rauuodarsi in piu iilta prdinanza.
Chia-

mati a combaltere insicmc per la slessa causa, devono imparare a cono-
scersi

,
devono rallbrzare (juella comuuauza d' afletti e di credenze

,

d'amore e di fede, che a fronte de' loro nemici e il piii valido loro presi-
dio e 1'armepiii sicura. Aiutiamoci, e Dip ci aiutcra. Cosi faccsscro i Cat-

tolici in Italia, dov'e tan to maggiore il bisogno ! Quindi furono apcrtc oltre

la gran sala delle adunanze solenni, altrc sale di riunione e gabinetti di

letlura, d'ondc sono esclusi afi'atto i giornali ed i periodic! ostili alia re-

ligione ed al jmon costume. Yoglia iddio che tali associazioni, che gia
sono istituite in piu altri luoghi, se 1' iiitendano fra loro, esi allarghino,
massime nelle grandi citta

, per esservi soslenitrici c consiglierc di tante

buone persone, che spesso si mostrano deltoli sol perche si crcdono sole,
o sono lasciate sole. Ma e da badare assai c!ie poi non abbiano a tra-
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lignare, e cangiare a poco a poco d'intentoed' indole, come accadde non
di rado a simiglianti istituzioni.

9. I Cattolici aveano, gia da piu anni, apcrto nella maggior parle nel-

le citta buone bibliotcche, per offerire un pascolo salutare allo studio ed

alia lettura. Gclosi del hone che cosi operavasi, sotto pretesto di meglio
illuminare le raoltitudini, i lYammassoni si studiano di costiluirne altre a
loro guisa, sotto nome di biblioteche popolari. Percio s'

invitanp gli Am-
ministratori comunali a mettere a servigio de' loro concittadini dei libri

compilati secondo uno spirito conforme al genio ed alle esigenze della

moderna societa. Intelligent! pauca. Ed a proposito di libri lasciatemi

conchiudere con dire che, la Dio mcrce, qui ogni ordinc di persone con-

ta dei valorosi, disposti a difendere eon la penna gl'interessi religio-si,

Oltre ai Giornali ed ai Periodic! gia conosciuti,e scritti per lo piu con gar-
bo

(
,
con ingegno e con brio, vengono fuora, pgni qualvolta un assalto

nuovo si fa sentire, delle ottime scritture e dei buoni libretti. L'avvocato
Soenens ha cosi pubblicato la sua opera: Sopra le fabbriche delle Chiese

e la liberta della Chiesa cattolica; 1' avyocato Lauwers 1' altra : Delia
liberta delle sepolture cristiane, intesa a ribattere i disegni de'nostri Mi-
nistri dottrinarii

;
e per ultimo un dotto Medico

,
il signor L. De Ceule-

neer van Bouwel
,
con un libro sopra L' lyiene nei suoi rapporti con le

Industrie moderne, trovo modo di yendicare la religionc ed i Papi, contro

le caltmnie dwulgate da slcali od ignoranti nemici.

PRUSSIA 1. Mene seltarie contro il Governo 2. Festa nazionale ordinata
dal lie 3. Indirizzi e deputazioni del popolo; risposta del Re Gu-
glielmo 4. II De Launay, Miuistro sardo a Berlino, scoperto diffamatore
clandestino del Governo prussiano.

1. Lo smacco loccato alia setta democratica in Prussia, per la fer-

mezza del Re, che ne seppe abbattere le macchine allestite nella Ca-
mera dei Deputati ,

troncandone le speranze, dovea pure crescerne la

pertinacia. Quellp che non poteasi piu fare dalla tribuna parlamentare,
si continue con piu ardore nelle conventicole dei club e nei

giprnali,
in

modo da travolgcre in ingannp moltissimi circa gl'intendimenti del Go-
verno, descritto ognora come ispirato da principii dispotici, ed inteso ad
annientare col fatto la liberta costituzionale. Per dare un' idea dei proce-
dimenti settarii a tal

proposito, basti accennare un falto. Una com^agnia
della guarnigionc di Grundenz, istigata dai sott'ufficiali, quasi tutti

ascritti a societa democratiche, era trascorsa ad atti manifesti di sedi-

zionc e di ammutinamento. Fu subito
sciplta, perche

lo scandalo non di-

venissc contagioso, e la maggior parte di qucll^pnd'era composta, giu-
dicati dal Consiglio di guerra, furonp condannati a gravi pene. II Re,
per dare un esempio di giusta severita, ne diede notizia a tutto 1'eser-

cito. Or bene: si apersero subito, per opera del partito democratico,
ossia progressista alia maniera de' Mazziniani in Italia, pubblicbe soscri-

zioni per'rimeritare con largo premio que' felloni al Re, nulla curando
1'otTesa che quindi verrebbe, non pure al Re stesso, ma al principio in-

violabile della disciplina militare. 11 Governo, che senti dove parava il

colpo, cioe a sciogliere, con tali incoraggiamenti alia sedizipne, quel-
1' esercito, che non poleasi togliere di mezzo col negare al Re i fondi da

mantenerlo, il Governo corse pronto al riparo, e fece severe divieto ai

giornali di ricevere o pubblicare tali sottoscrizioni. E siccome la legge
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chiaramente favoriva il Governo, la cosa ebbe termine. Ma somigliante

rigorc si dovettc spiegare anche contro le societa del Tiro nazionale, che

che cola si volgeano all'organarnento medesimo delle societa Garibaldine

in Italia. II Ministro dell'interno rivoco in pieno vigore certi articoli di

legge sopra le associazioni e il porto d' artni, e pole frenare I'allargarsi

del male.

2. Un altro disegno era ordito dalle sette e dal National Verein; cioe

di fare una grande dimostrazione in onore della landwher , che con ogni
maniera d' imposture si rappresenta come avversata dal Re, e ormai irv

pericolo d'essere o distrutta o almeno ridotta a stato di nissuna importan-

zajCome se il Re non se ne tidasse e le preferisse I'esercito regolare, ch'egli

vuole ringagliardito ncl numero e neila disciplina. Quesla macchinazio-

ne riusci egregiamente all' intento
,

e gia I'agitazione propagavasi per
tutte le principals citta. II Re, per tagliar corto a questi raggiri ,

ed impe-
dire tale occasione di scompigli e ibrse di sedizioni, si approprio I'adeni-

pimento di quel disegno, e con una lettera pubblicata nella Gazzetta

della Stella, annunzio la sua risoluzione, che con gran festa popolare e

jnilitare si celebrasse I'anniversario dell' istituzione della landwher e del-

Tepoca in cui, sotto il regno del suo genitore, il popolo tutlo da se avea

preso le armi per rivendicare la dignita e I' indipendenza nazionale della

Prussia
;
ed incarico il Ministerp di proporgli cio che convenisse fare a

tale scopo. Quelli che in Francia ignoravano il segreto motivo di tal fe-

steggiamento istituito dal Re, se ne adpntarono, come di cosa che parea
diretta contro la Francia , di cui

cpsi
si commemoravano le disfatte

;
ma

saputosi il vero senso della cosa, il Re Guglielmo fu meglio giudicato,
e si cesso dalle querele.

3. Intanto la vera espressione della volonta del popolo si -va semprc piii

jnanifestando, appunto perche ridotta al silenzio la finzione della rappre-
sentanza parlamentare; e numerose deputazioni de' Comuni, e indirizzi

di privati, e dichiarazioni d'ogni ordine di citladini pervennero al Re,,

per assicurarlo che tutti stanno fedelissimi a lui
,
che niuna cosa potra

smo~verli dai sensi di devozione che professano verso la Corona, e che
in lui hanno posta la loro tiducia. Alle deputazioni il Re rispose con mol-

ta benevolenza e con grande schiettezza
, quasi semprc con questi con-

cetti e in questa sentenza: gradir moltissimo tal manifestazione de'loro

sensi
;
ne ricambierebbe la iiducia con la fedelta nel mantenere inviolata

la Costituzione
;
non Yoler per altro permettere che, sptto pretesto di

progresso e di liberta, si sfrenasse il disordine e I'anarchia; aver tolto la

corona dall'altare, per significare che la riconosceya da Dio, aver ferma

proppsito di portarla con umilta, ma di difenderne altresi ad ogni costo i-

diritti e le prerogative, appunto perche necessarie alia salvezza ed alia

prosperita dei popoli che Dio gli avea dati a goyernare; sotto apparen-
za di disegni economici volersi in verita affievolire I'esercito

,
o yietarne

i necessarii miglioramenti, per disarmare il Governo, senza riflettere

al danno che ne verrebbe alia nazione
;
a questo esser risoluto di oppor-

$i con tutta I'autorita
;
e percio fare assegnamento sulla rispondenza e la

devozione del popolo.
Tali sottosopra furono i discorsi che il Re tenne alle moltissime depu-

tazioni, presentatesi ad assicurarlo del saldo apppggio, che gli si promet-
tea dal vero popolo ,

contro le pretese dei settarii
,
insediatisi net Parla-

mento. Ma di quando in quando, ad alcuna di esse, svelo con forme an-
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che piu ricise e risolute i suoi sentiment! . A quella di Pyrit: W\ sr

domanda, disse, di rimandare la meta del mio esercito. A cio rispon-
do con una parola gia prommziata e decisiva: essere inerme e come-

essere senza onore. A quella di Mohrunghen : Yiviamo in tempi so-

miglianli in tutto a quelio del 1848; ma con questa diflerenza, che

allora scesero nelle strade a farsommossa con 1'armi
,
ed ora ci combat-

tono con la resistenza passiva. II che vuol dire che all'uopo si dome-
ra la rihellione come nel 1848. A quelle di Breslavia, di Nassau, di

Strcchlin, d' Oulan ,
di Nimpsch ,

disse chiaro d' aver penetrato i si-

nistri disegni che celavansi sotto la maschera di esigenze economiche r

per infiacchire 1' esercito; c che percio persisterebbe invariabilmente

nel suo proposito di
riqrganarlo piu numeroso e piu forte, e intanto

ringraziava i popoli dei voti spontanei ,
con cui cosi espressamente-

aderivano a questa sua volonta. Da ultimo il Monitors prussiano del

10 Dicembre pubblico il seguente rescritto del Re Guglielmo, cqntro-
iirmato dal Bismark, da cui e fatto manifesto non esservi opposizione
al Re, se non da parte di settarii sleali e traditori.

Da varie parli della monarchia mi vengono molti indirizzi, per de-

sidt'rio e bisogno di molta gente, di testimoniarmi i scntimenti di fe-

delta e devozione che sono nel paese sempre vigorosi. lo ho rispo-
sto direttamente agl' indirizzi presentatimi aa deputazioni ; quanlo agli

allri, incarico il Minislerp di far sapere ai sottoscrittori, che il mio cuo-

re ha provato soddisfazione nel trovare in quelle dichiarazioni, cosi la

espressione vivente deH'arTeUo all'antica casa reale e il giusto e coniiden-

te giudizio delle mie paterne intenzioni, esposte al popolo da cinque-
anni, come la convinzione dclla necessita di mantenere il Governo co-

stituzionale del Re. Ho notato segnatamente con soddisfazione, che il"

riordinamento dell' esercito
,

fondato sull' obbligo legale del servizio-

militare imposto a tutti, e sempre piu riguardato come utile proTve-
dimcnto, alleviando il servizio delle classi piu avanzate in eta, e ne
cessario aH'aumento e alia costanza della ibrza difensiya

del paese. Cio
confenua la mia speranza, che un giusto giudizio de' miei sforzi

,
i qualr

intcndono soltanto alia prosperita del mio popolo, condurra a un prossi-
mo sciqglimento delle present! complicazioni, e atYorzera la fiducia reci-

proca, in cui la Prussia trovo la forza di sostenere con gloria, sotto la di-

rezione de'miei antenati, le piu difficili lotle.

4. Desto gran rumore in tutta la Germania un fatto, accaduto in Prussia;
11 quale potrebbe valere presso molti come un argomento a dimostrare,
che i rappresentanti diplomatici del Gabinetto di Torino hanno per loro-

precipuo incarico di esercitare lo spionaggio, la diffamazione, e tutte le

arti della pertidia e del tradimento
,
a danno dei Sovrani e dei Governu

presso cui sono accreditati. L'eyidcnza dei fatti ha gia stampato questo
marchio d' ignqminia in fronte ai Boncompagni ,

ai La Minerva
,

ai Mi-

gliorati, ad altri sitl'atti settarii, le cui tristizie contro i Sovrani d' Italia-

sono troppo note. Or ecco accadere il somigliante all' Incaricato d'affari

presso S. M. il Re di Prussia; ed e cosa da non potersi passare sotto si-

lenzio. Sul principio del Dicembre certi lelegrammi da Berlino accen-

navano a grave commozione eccitata nel Corpo Diplomatico, per uii arli-

colo del Diario ufficioso, la Gazzetta della Stella, nel quale con buon gar-
bo si denunziava ai Ministri delle corti straniere 1' indegno procedere
d'un loro Collega che, prevalendosi della sua inviolabilita ufficiale, scri-
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vea sotto raano, a'giornali Yenduli al partito rivoUizionario, corrispon-
denze ingiuriosc pel Governo prussiano. Or clii era codesto liore di leal-

ta, codesto diplomatico diffamatore? Egli era appuuto, come fu poi di-

vulgato per una corrispondenza scritta da
Berlinp all' Adler di Lipsia,

era appunto il Conte De Launay, Ambasciadore piemontese a Berlino, e

Corrispondente della Gazzetta cli Colonia, uno dei piii tristi giornali che

si stampino sotto la cappa del sole. Se il signor De Launay non riesce a

chiarire falsa 1' imputazione, datagli cosi solennemente da un diario mini-

steriale del Governo, presso cui e accreditato, non sappiamq immaginare

quale stima dovrassi fare, d'ora-in awenire, dei diplomatic! italiani, i

quali diverrebbero cosi facilmente sospetti di tradire que' medesimi, da

cui ebbero beneficii
;
e beneh'cio grandissimo era stato pel Piemonte il

riconoscimento d' Italia !

MESSICO 1. Angherie e violenze esercitate dal Juarez e da' suoi satelliti; suo

decreto coiitro il clero 2. Rapporto del Generale Lorencez ;
suo ban-

do air esercilo 3. Dichiarazioni del Gen. Forey; mosse del Frances!

verso la Capitale; fatto d'armea Jalapa.

1. La convcgna della Soledad, onde vennc lo scioglimento dell'allean-

za pattovita a Londra fra 1'lnghilterra, la Francia e la Spagna; (juindi
il disastro toccato sotto Puebla al valoroso ma troppo scarso esercito del

Lorencez
; poi gli stenti inenarrabili che dqveano patirc in Orizaba i Fran-

cesi
, decimati dalla febbre gialla, dal difetto di vettovaglie e dalla ne-

cessita di un mese di niarcic, in clima pestiienziale, per iscortare i
lorq

scarsi approvigionamenti da Yera Cruz lino ad Orizaba: ecco le cagioni
onde il Juarez, fattq piii audace, anziche piegasse 1'animo a praticbe di

pace, rese necessaria ai Frances! una guerra a tutta oltranza, per vendi-
carne le nuove ingiurie e castigare la I'erocia bestiale,con cui egli yenne
aggravando pgnorapeggio i suoi

tprti
contro gli stranieri abitanti diMes-

sico. II Moniteur parigino pubblico una particolareggiata relazione
p'elle

sevizic, con cui furono arrestati e proscritti, con irreparabili danni ne'

Iqro beni
, bupn rmmero di pacifici abitanti di Messico, sol pcrche di na-

zione francesi. II Corpo diplomatico se ne richiamo pressoil Juarez, che
i'cce seccamente rispondere per un suo Ministro: noil credersi

obbligatp
cli render conto de' fatti suoi a chicchessia. II Corpo diplomatico firmo
una protesta collettiva contro 1'ingiuslizia commessa a carico degli sban-

diti, e contro I'insulto cbe a lui stesso facevasi. II Juarez non ne tennc
Ycrun conto; anzi, aizzandq i furori dei Club e della plebe, pose in ma-
nifesto pericolo le

yite dei cittadini spettanti a nazione straniera
,
senza

verun rispetlo ai Ministri delle Potenzc che avcanli tolto solto la loro pro-
tezione, divenuta cola oggetto di scherno per quci fanatic!.

Nepunto megliosontrattati i Messicani stessi,ove siano riputatiavversi
al partito del Juarez. Mentre la ciurmaglia istigata gridava, che si doves-
sero tutti espellere gli stranieri, ccco qual Decreto fulminavasi dal Juarez
contro il Clero cattolico, come fu stampato dalla Revue Mexicaine, gior-
nale che da quel Gqverno s'indirizza ai principal! periodic! d' Europa.

Art. 1. 1 sacerdoti d'ogniculto, i quali, abusando del loro ministe-

ro, eccitassero
all'odiq

e al disprezzo delle leggi e del Governo e dei suoi

ordini, saranno puniti con pena di un anno fino a tre di prigione q
di depor-

tazioiie. Art. 2. Si sopprimono nclla crisi presente tutti i Capitoli ecclesia-
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stici in tuttala repubblica, ad cccezione di quello di Gualda]aiara,per la sua.

condotta patriottica. Qualsiasi accordo dei membridiqucste corpprazioni,

per I'esercizio delle loro funzioni, sara punito comedelitto dicos[)irazione.

Art. 3. E interdetto ai preli di tutti i culti di far uso, fuori delle chiest 1

,

dci loro ahiti sacerdotal! c di qtialsiasi cmhlema distintivo del Ic-ro mini-

stero. Questa disposizione avra elleUo fra 10 giorni dalla sua pubblica-
zione. Le parti che contravverranno, pagheranno delle ammende da died

a cento piastre, o subiranno un imprigionamcnlo di quindici a sessanta

giorni. Ordiniamo ecc. Messico, 30 Agosto 1862. Benito Juarez .

Quanto ai semplki cittadini, hasti un cenno a far capire come sono tral-

tati. Fu bandito un imprestito di 75 milioui di franchi. Niuno voile coni-

perarne le cartclle. II La Fuente, Ministro del Juarez, decreto senz' alt.ro

che 1' imprestito fosse obbligatorio.Gerti ribald!, ben camuffati in divise

di soldati, corsero allora per le case, lolsero quanto deiiafo poterono ar-

raffare, lasciaronvi in compcnso alcuni brandelli di carta, e risero delle

proteste. Dove non trovarono dariaro, tolsero in pegno gli arredi, le mas-

scrizie, checche lor venne aile mani, lingendosi uificiali del Governo.

L' indomane arrivarono per lo stesso scopo ,
con le stesse mani PTC, gli

scherani del Governo, e, con tutte le prove patent! del latrocinio gia com-

mcsso, eslorsero dai mescbini dcruhati altrettanto e piu, a titolo cTimpre-
sMto. II Capo della polizia, che e un galeotto emerito, facea le grasse risa

del bel tiro compiuto dagli anlichi suoi complici.
2. Nobilissiaio pertanto e da dire, e degno dclla nazione franccse, l'i:n-

pegno tolto di abbattere tirannide cosi selvaggia. Ma, per riuscirvi, quan-
te vite si dovranno ancpra spegnerc! quanti tesori profondere ! A far

conghietturare la gravita dell' impresa, basta scorrere il lungo e parlico-

lareggiato rapporto, indirizzato dal Generate Lorencez al Minislro della

Guerra, e pubblicalo da! Monitcur- del 20 Npvembre. Questo rapporto
narra gli stenti, i travagli dtirati; le fortificazioni erette; gli attacohi re-

spinli ;
i convogli di viveri cercati e condotti fin da Yera Cruz, a! costo

d un intero mese di marcie, e pur non bastanti allo scarso vitto dc' sol-

dati
;

i ponti rifatti
;
le slrade aperte ;

le difficolta d' ogni maniera siipe-

rate sempre vittoriosamente da un pugno di 4500 uomini, in un paese
nemico, circondati da nugoli di

ycnlurieri emalandrini, epergiunta coi-

piti dal flagello di malattie piii
micidiali d'una crudelissima pesle. Questo

dqcuniento e una deile
piii splendide prove che possano avers! ,

di quel-
I' invitto valore, onde la nazione francese primeggia nel vanto delle arm!

e della sua indomita persistenza nelle imprese magnanime, senza badare

a pericoli o danni di sorta. Per lo che ben avea ragione il Generale Lo-

rencez, d'andare altero d'aver sostenuta si dura prova e con esito relati-

vamente cosi felice, quando tutto parea congiurare a suo-danno
;
e troppo

giuste sono le lodi da lui tributate a' valorosi suoi commilitoni -nel bando
ch' egli fece leggere loro alii 20 d' Oltobre, mcntrc prcodea da essi com-

miato, e cedeva il comando al Generale Forey.
3. Questi, com' ebbe ordinato le cose a Yera Cruz, e ben composta

1' amministrazione civile e militare di quel porto, pubblico un bando, ri-

petuto poi in altre parole ad Orizaba, con cui assicurare i Messicani : es-

sere unico scopo dell' Imperatore rivendicare dagli pltraggi
del Juarez

1' onorc e gli interessi della Francia; ma nulla voTersi tentare contro la

loro liberta ed indipendenza nazionale. Quindi si mosse con buon
nerbo di truppe gia arrivate d'Europa, e con esse giunse ad Oriza-
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&a
, lasciaudo ordini perche il Generale Bcrtier

,
con cinque mila uo-

mini, marciasse, per la
\;ia

di Jalapa, verso la capitale. Intorno a che

'k Patrie ebbe le seguenti notizie. Jalapa e una piccola e piacevole cit-

; ta di 13 mila anime, a cui traggono gli abitanli della Vera Cruz per re-

.spirar
1'aria fresca nella stagione ardente. La strada, fracida per la piog-

.gia, era in un tale stato, che s' impiegarono sette giorni per giunger sino

,a Ptiente-Nacional, che e a 18 chilometri dalla Vera Cruz. E Puente-Na-
xiional un capolavoro del tempo degli Spagnuoli. Esso offre una posizione
militare importante, che i Messicani non tentarono pur di difendere. Te-
.mevasi che nol facessero saltare; ma essi hanno rispettato quel monu-

.mento, certamente per riguardo al passato e forse in considerazione del-

Tavvenife, perche non ne potrebbero mai ricostruirne un simile. L'eser-

vcito non trovava nemici da combattere, ma neppur un abitanle nei
yillag-

.gi cui traversava. La vigilia uomini, donne, nimbi, tutto era sparito; si

/erano recati nel bosco tulti i mobili e non si
trovarpno

all' arrivo che ca-

-.sipole assolutamente vuote. Quest' abbondono si fe'con una puntualita e

jarecisione, che difficilmente si comprende; ma esso non ci cagiona gra-
TC impaccio, poiche le nostre truppe marciano accompagnate dai loro YJ-

Teri e convogli. Nei grandi paesi come Jalapa, sara certo impossibile al

.-jaemico usare questo sistema .

La facilita e la prontezza, con cui i Messicani abbandonano 1' abitato,
imitando il fatto dai llussi nella guerra del 1812, ben si puo spiegare se

.-si riflette ai crudeli ordini banditi dai messicano Comonfort. II quale,

.bcochc avverso al Juarez, e voglioso di spodeslarlo, non che siasi di-

-chiarato pei Frances!, fa contr'essi la guerra, come direbbesi, per conto

.uo; e con grosse bande di milizie batte le campagne. Egli pertanto sen-

.tenzio nemico della patria, e
rep

di morte, chiunquc si mettesse in rela-

.zionecogli stranieri invasori, vietando percio il dar loro comechessia in-

.-dirizzo, soccorsi, vettovaglie od altro
;
ed impedi con rigore spietato, che

i bandi coucilianti del Forey pervenissero a cognizione de'Messicani. Di

<*\m provenne che i Francesi, per difetto di mezzi di trasporto, e dovendo

.portar seep ogni cosa, dovessero procedere lentissimi, ne il Forey potes-

.se con rapido attacco gettarsi su Puebla e Mcssico.

Tuttavolta a questo si pote rimediare
,
ed il Moniteur pubblicava le

.seguenti notizie, onde sembra che le cose siano bene avyiate, miglio-
Tando le cpndizioni igieniche deU'esercito. Le cpmunicazioni tra Vera
^Cruz e Orizaba sonp piii facili

, pero impiegansi ancora 1
42 giorni. La

.mancanza di mezzi di trasporto impedi di proseguire le
pperazioni. Que-

.-sta condizione di cose modificherassi, essendosi spediti il 14 Novembre

^aNupva York a Vera Cruz 1200 muli e 250 carri. Prima di entrare a Ja-

/lapa,l'aYanguardia di Bertier batte i lancieri rossi messicani; il che porto
.\o sgomento in un corpo di circa 4000 guardie civiche che furono dis-

.perse. II nemico ebbe 18 morti e 35 feriti, 50 cavalli sellati presi, 10
ticcisi

;
la strada e tutta ingombrata d' armi abbandonate. I Francesi eb-

morti e 5 feriti.
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Se mai in alcun tempo ,
in questo massimamenle

,
a cui siamo

giunti, veggonsi uscire alia luce scritlure invesligatrici dell' ultima

eta del mondo e dei segni die debbono preconizzarla. Oltre a quelle

di cui parlammo alira volta, molte ne abbiamo sott' occhio, inlese a

trallare quel difficile e pauroso argomento 1. Ne e da prenderne me-

ra\iglia. Imperocche a tale ricerca veniamo sospinli si dall'innala va-

gliezza d'intendere i deslini cue ci si appressano ,
e si dal desiderio

dj rendere coll' antiveggenza meno acerbo un minacciato disastro :

Che saetta previsa vien piu lenta 2.

1 Sopra cio meritano specialmente menzione le seguenti opere.

I. Quattro discorsi del celebre Dottor Manning , contenuti nella seconda

parte del suo libro, intitolato: II dominio temporale del Vicario di Gesii Cri-

sto. Roma coi tipi della Sacra Congr. de Prop. Fide. Quest' opera scritta in

inglese e stala volta nella nostra volgare favella.

II. Uu volume in lingua francese del sig. Rougeyron col titolo : De I'An-

techrist, recherches et considerations sur sa personne, son regne, I'epoque de

son arrivec et les annonces qu en font les evenements actuels. Paris Nouvelle

librairie catholique.

III. Sei volumetti in dodicesimo, Dell' ultima persecuzione della Chiesa e

della fine del mondo per P.B. N.B., Fossombrone. In essi ranonimo autore

on molta sottigliezza ed erudizione si fa a mostrare come indizii assai chia-

ri del prossimo di finale si manifestano ai giorni nostri. Soprattutto mette

In chiarissima luce 1' opera tenebrosa della setta massonica, come quella ia

cui si lavora ii mistero d' iniquita che dee da ultimo partorir V Anticristo.

2 DANTE Paradiso, c. XVII.

Serie 7, vol. V, fasc. 308. 2 Gennaro 1863.
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Noi volenlieri avremmo fatta tin' ampia esposizione delle anzidette

opere, se ce lo avesse conseulito lo spazio del nostri quaderni. Tut-

tavia non volendo defraudare i nostri lettori dell'utilita che potreb-

bero ricavarne
;
abbiamo pensato di far qui qualche cenno del mede-

simo lema in un breve articolo.

E innanzi tralto vuolsi avvertire che niimo puo sapere con cerlezza

il tempo precise del di finale. Cio si rileva apertamenle dall' Evan-

gelio; la dove Crislo agli Aposloli ,
che di cio lo interrogavano r

rispose in questi termini : Quanto al giorno ed all' ora nessun lo sa r

neppure gli Angeli che sono in cielo ;
De die illo vel hora nemo scit,

neque Angeli in coelo 1. Ed altra volta sgridandoli dellaloro troppa

curiosita, disse: Non e da voi sapere i tempi e i momenti, che it

Padre ritiene in poter suo
;
Non est vesirum nosse tempora vel mo-

menta, quae Pater posuit in sua poteslate 2.

Cio nondimeno non e vietalo asserire, non con certezza, ma con

sola probability e verisimiglianza il tempo in die questo mondo deb-

Iw finire. E cosi noi vediamo che molti Padri soslennero che esso noa

sia per durare al di la di seimila anni dalla sua creazione
;

la qiml

sentenza e detta probabile dal Bellarmino : Dicimus probabile esse^

mundum non duraturum ultra sex millia annorum 3.

In secondo luogo, benche non possa determinarsi con certezza

1'estrema ora del mondo, tultavia dai segni prenunziatori di tanta ca-

tastrofe puo indubilatamente argomentarseno il prossimo avvenimen-

to. Cio altresi si rileva dall' Evangelio; slanteche Cristo nostro Si~

gnore , dopo aver indicali agli Apostoli i futuri indizii di quel giorno-

supremo , soggiunse : Dal fico imparate questa parabola : quando i

suoi rami sono gia teneri e spuntate le foglie, voi sapete che la state

e vicina. Cosl ancora quando voi vedrcle accadcre coteste cose, sap-

piale che il giudizio c vicino. Ab arbore fid discite parabolam. Cum
iam ramus eius tener fuerit et folia nata , scitis quia prope est

aestas. Ita et vos
,
cum vidcrilis haec cmnia, sciiotc quia prope est

in iamris i.

1 MAUC. XIII, 32.

2 Aclor. I, 7.

3 De Summo Pontifice lib. 3, c. .

4 MATTH. XXIV, 32, 33.
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Ora quali sono cotesti segni? Essi ci vengono accennali dallo stes-

so Cristo Signore nel medesimo luogo deU'Evangclio. Voi udirete,

gli dice, parlaro di guerre e di apprcnsioni di guerre : badate di non

turbarvi. Impcrciocche fa d'uopo che tali cose succedano, ma non tosto

sara la fine. Si vedra insorgcre gente contro gente e regno conlro

regno ;
e vi saranno peslilenze e fami e tremuoti in varii luogbi. Ma

queste cose non sono die il principio dei dolori. Allora vi gitteran-

110 nella tribolazione e vi faranno morire
, e sarele odiali da tutte le

nazioni per causa del nome mio. E allora molti paliranno scandalo,

e 1' uno tradira 1' allro e si odieranno a vicenda. E usciranno fuori

molti falsi profeli e sedurranno molta gente. E percioeche sara so-

prabbondante 1' iniquita, raffrcdderassi la carita di molli. . . . Sara pre-

dicate questo Vangelo del regno per tutta la terra, in testimonianza

a tutte le nazioni e allora verra la fine Vedrete 1' abbominazione

della desolazione, predetta da Daniele profela (chi legge intenda)

esser posta nel luogo santo Grande sara allora la tribolazione,

quale non fu dal principio del mondo, ne mai sara. E se non venis-

sero abbreviati quei giorni ,
non rimarrebbe salvo alcun uomo

; ma
essi saranno abbreviati in grazia degli eletli Immediatamente

poi dopo la tribolazione di quei giorni ,
si oscurera il sole e la luna

non mandera piii la sua luce e cadranno dal cielo le stelle e le virlu

de'cieli saranno lurbate. Allora il segno del Figliuolo deiruomo com-

parira nel cielo e si batteranno il petto tutte le tribu della terra, e ve-

dranno il Figliuol cleH'uomo scendere sulle nubi del cielo con potesta

grande e maesta 1. Cosi nel Vangelo di S. Matteo. E in quello

di S. Marco ripetonsi le medesime cose, quasi colle stesse parole 2,

L'Apostolo S. Paolo parla ancor egli dei segni precursori del di

finale nella seconda epistola ai Tessalonicesi, e dice cosi: Vi prego
a non lasciarvi smuovere si presto dai vostri sentimenti

,
ne atter-

rire o dallo spirito o da discorso o da lettera, come scritla da noi,

quasi sia imminenle il di del Signore. Nessuno vi seduca in alcun

modo; percioeche (esso non avverra), se prima non sia seguita la ri-

bellione e non sia manifestato 1'uomo del peccato, il figliuolo di per-
dizione

;
il quale si oppone e s' innalza sopra tulto quello che dices!

1 MATTH. XXIV, 6-30. - 2 MARC. XIII, 24.
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Dio e si adora; talmente che egli sedera nel tempio di Dio, spaccian-

dosi per Dio. Non vi rimembra qualmcnte , allorche io era tutla\ia

presso di voi, vi diceva quesle cose? Ed ora voi sapete che sia quel-

lo che lo rattiene, affinche sia manifestato a suo tempo. Imperocche

egli gia lavora il mistero d' iniquita, solamente che chi or lo ratliene,

10 rattenga, fino a che sia levato di mezzo. E allora sara manifestato

quell' iniquo (
cui il Signore Gesu uccidera col fiato della sua bocca

e distruggera collo splendore di sua venuta
)

: 1'arrivo del quale, per

operazione di Salana, sara con tutta potenza e con segni e prodigi bu-

giardi, e con tulte le seduzioni dell' iniquita per coloro i quali si per-

dono l.

La generate ribellione, di cui parla S. Paolo, corrisponde alia dc-

fezione di cui parla Cristo nel Vangelo : Quoniam abundavil iniqui-

tas, refrigescet charilas mullorum; sicchc converrra accorciare quci

giorni propter eleclos 2. Essa sara per conseguenza ribellione spiri-

tuale, cioe contro 1'autorita di Dio e della suaChiesa. L' apparizione

poi dell' iniquo, che sedurra i popoli colla sua polenza e co' suoi falsi

prodigi, e giungera a tanta empieta ed arroganza, che si fara ado-

rare nel tempio santo qual Dio, corrisponde a do che Cristo disse-:

Cum Mentis abominationem desolationis, quae dicta est a Daniele

propheta, stanlem in loco sancto 3.

Ma chi e questo iniquo, questo figliuolo di perdizione, questo uo-

mo del peccato, e qual e 1'ostacolo che, al dire dell' Apostolo ,
ne im-

pedisce la manifestazione, fino a che non venga rimosso ? Quanlo al

primo punto ,
Cristo nel testo dianzi riferilo ci rinvia al profeta Da-

liele
;
e il profeta ci rappresenta un re

,
sorlo da oscura condizione,

11 quale giunlo ad afferrare il governo del mondo muovera guerra a

Dio ed a' suoi credenti. Per 1' imporlanza del soggetto, riporteremo

piu dislesamente quella profezia.

Daniele adunque, clopo averci nell' interprelazione della stalua, ve-

duta in sogno da Nabucodonosor, descritti i qualtro Imperi, che Tun

dopo Valtro si sarebbero succeduti, fino allo stabilimento dell' Impe-

ro spirituale di Cristo 4
;
torna sul medesimo soggelto nella \isione

delle quattro beslie uscenti dal mare 5. La quarta di tali bestie, che

1 II. Thessal. II, 1-10. 2 MATTH. XXIV, 12. 3 Ib. 15. i Cap. II,

o Cap. VII.
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dagl' interpreli e inlesa per 1'impero romano, \ien rappresentata con

died coma, lequali, secondo la spiegazione falta alProfeta dall'An-

gelo, son died re. Cio e, perche 1'Impero romano, il quale mentre

fu in fiorc, occupo quasi tutta la term, troverassi verso la fine del

mondo tramutalo c diviso in dieci regni. In mezzo alle dieci ccrna

spunta un altro piccolo corno
;

all'apparire del quale restano svelte

tre delle prime. In esso erano occhi quasi di uomo, e bocca che spac-

ciava cose grandi. Et ecce cornu aliud parvulum orlum est de me-

dia eorum ; et tria de cornibus primis evulsa sunt a facie eius : et

ecce oculi quasi oculi hominis erant in cornu isto et os loquens in-

gentia 1. Cotesto corno, che in virtu dell' allegoria significa ancor

esso un re, sorto da basso slato e poscia divenuto grande, si dice che

fara guerra ai santi, doe ai veil credcnti, e li superera. Cornu illud

faciebat bellum adversus sanctos et praevalebat eis 2. Egli parlera

male conlro I'Allissimo e calpestera i santi di lui e credera di poter

mutare i tempi e le leggi, e tulte le cose saranno poste in sua mano

per un tempo, due tempi e la meta di un tempo. Etsermones contra

Excelsum loquetur et sanclos Altissimi conteret: et putabit quod

possit mutare tempora et leges, et tradentur in manu eius usque ad

tempus et tempora et dimidium temporis 3.

Questa medesima immagine della bestia e con maggior copia di

aggiunti e recata da S. Giovanni nella sua Apocalissi. Quivi il di-

letto discepolo, dopo averci adombrala la guerra che il demonio fa

alia Chiesa, figurandoci questa come una donna vcstita di sole, con

sotlo i piedi la luna e in testa serto di dodici slelle, e immaginandoci

1'allro come un dragone che la insegue e s' irrita conlro di lei e ne

comballe i figliuoli e ponsi in insidia presso al mare 4
; cosi prose-

gue : E vidi una bestia che saliva dal mare, la quale aveva setts

teste e dieci corna
,

e sopra le sue corna dieci diademi e sopra h
sue teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi

,
era simile al

pardo e i suoi piedi come d'orso
,

e la sua bocca come di leone. E
il dragone diede ad essa la sua forza e il suo gran potere. E vidi

1 Cap. VII, 8. - 2 Cap. VII, 21. - 3 Cap. VII, 25.

4 Che pel dragone s' intenda il demonio, ci e espressaniente chiarito dal

medesimo S. Giovanni: Et apprehendit draconem, serpentem antiquum, qni

est diabolus et Saianas. Apoc. c. XX, v. 2.
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ima delle sue teste come piagata a morte ; ma la sua piaga mortale

fu guarita. E lutla quanta la terra con ammirazione segui la bestia.

E adorarono il dragone die diede potesta alia bestia e adorarono la

bestia dicendo : chi e da paragonarsi colla beslia e chi potra com-

baltere con essa ? E le fu data una bocca per dir cose grandi e be-

stemmie : e le fu dalo potere di operare per mcsi quarandue. Ella

dunque apri la sua bocca in bestemmie contro Dio, bestemmiando

il suo nome c il suo tabernacolo e gli abitatori del cielo. E fu con-

ceduto a lei di far guerra ai beati e di \1ncerli. E le fu dato potere

sopra ogni tribu e popolo e lingua e nazione. E lei adorarono tutti

quelli che abitano la terra, i nomi dei quali non sono scrilti nel libro

di vita dell' Agnello, il quale fu ucciso dal cominciamento del mon-

do 1.

A quesla bestia
,

tanto simile solto la penna dei due Veggenti ,

S. Giovanni aggiunge una seconda beslia, e vien da lui descritta in

queslo modo : E vidi un' altra bestia, che saliva dalla terra, ed

aveva due corna simili all' Agnello, ma parlava come il dragone. Ed
esercilava tutto il potere della prima bestia dinanzi ad essa : e fece

si die la terra e i suoi abitatori adorassero la prima bestia
, della

quale fu guarita la piaga morlale. E fece prodigi grandi fmo a far

discendere fuoco dal cielo sulla terra a vista dcgli uomini. E sedus-

se gli abitatori della terra median te i prodigi, che le fu dato di ope-

rare davanti alia bestia
,
dicendo agli abilatori della terra che fac-

ciano T immagine della bestia
,
die fu ferita di spada e si riebbe.

E le fu dato d'infondere spirito all' immagine della bestia, talche sif-

falta immagine parli ;
e far si che chiunque non adori 1' immagi-

ne della bestia sia messo a morte. E far& che tulti quanti, e piccoli

e grandi, e ricchi e poveri, e liberi e servi, abbiano un caratlere

nella loro mano destra o nella loro fronte : e che nessuno possa

comprare o yendere, eccetto chi ha il carattere o il nome della be-

stia o il numero del suo nome 2.

Come la prima bestia ci esprime un dominatore oltremodo super-

bo ed empio, cosi la seconda ci significa un insigne imposlore e

ciarlatano
,
che gli tiene bordone e procaccia di acquistargli la sog-

1 Cap. XIII, 1-8. 2 Ib., 11-17.
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gezione e rivcrcnza dei popoli. II dominatore anzidetto e denominato-

Anlicrislo, ed esso e I'iniquo di cui parla S. Paolo.

Quanto poi all'oslacolo, die dev' esscr rimosso innanzi la venuta

di lui , per consenso quasi unanime degl' Interpret! s' intende 1' Im-

pero romano
;
la qual cosa 1' Apostolo, benche avesse spiegata a voce

ai fedeli, et mine quid detineat, scitis; tultavia per ragioni di prudenza

non voile esprimere per lellera
,
affine di non offendere i dominatori

di quel tempo. Quando e medio sublalum fuerit Imperium romanum,

tune veniet Anlichristus . Cosl S. Giovanni Crisoslomo nell' esposizio-

ne di questo luogo; ed a tale interpretazione generalmente gli altri

Padri conscntono. E veramente ambedue le profezie ,
di Daniele e

Giovanni ,
non pongono la formazione del regno dell' Anlicristo, se

non dopo die 1' Impero romano si sia sciolto e diviso in dieci regni.

Da questi brevissimi cenni possiamo noi raccegliere le cose se-

guenli: I. Innanzi airavvenimenlo del lempo estremo del mondo, deb-

bono compiersi due condizioni : Tuna e la caduta dell' Impero romano,

1'allra la predicazione dell' Evangelio per tutlo 1'orbe. Ouesta ci e

espressamente indicata da Crislo : Predicabitur Evangelium hoc re-

gni in universo mundo, et tune veniet consummatio ; quella risulta

dalle parole dell'Apostolo : quod detineat scitis... donee de medio fiat.

II. Preludii remoli di quell' epoca formidable sono diversi flagelli

clie aflliggeranno il genere umano : Audituri estis praelia etc. sed

nondum est finis
1

;
e preludii prossimi sono una defezione

,
che per

antonomasia puo dirsi tale, e la manifestazione dell'Anticristo, auto-

re di una persecuzione massima contro la Chiesa di Gesu Ci'isto : Nisi.

venerit discessio primum et revelalus fuerit homo peccati 2. Sedu-

eent multos Eril tune tribulatio magna qualis non futt ab inilio

mundi 3.

Cio posto ,
siamo in caso di esaminare se alcun indizio ci dauno i

tempi nostri dell' appressarsi di quell' epoca fatale.

Yeramente se si ammeltessero i calcoli del Bcllarniino
,

il quale

dice che, secondo la vera Cronologia, il mondo aU'eia sua avea per-

corso piii o meno cinquemila seicento anni 4
; e a questa sentenza si

1 MATTH. XXIV, 6. - 2 II. Thetsal. II, 3. 3 MATTH. XXIV, 21.

4 Secundum veram Chronologiam sunt elapsi a mundo condito, anni plus-

minus quinquics mille scxccnil. DeRom. Font. 1. 3, c. 3.
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aggiunge 1' allra, assai comune tra i Padri, che il mondo non debba

durare piu di seimila anni l
;
dovremmo dire non csser noi molto di-

scosli dalla consummazione del secolo. Ma noi non \ogliamo impi-

gliarci in questa si spinosa maleria deicomputi cronologici, e saltia-

mo questo punto a pie pan. Pcrtanto, vencndo a cose di piu agevole

considerazionc, sembra cerlo che le due condizioni, previe al comin-

ciamenlo dell' ultimo tempo del mondo, siensi abbastanza adempiule.

Tutte le parti della terra sono stale finalmenle esplorale ,
e non ci 6

angolo della medesima ,
dove non siano penetrati i bandilori della

fede di Cristo. Noi possiamo oggimai ripelcre ,
non profeticamente

ma istoricamente c in sense non figuratormproprio: In omnem

lerram exivit sonus corum et in fines orbis terrae verba eorum. La

condizione, posta da Crislo , praedicabitur hoc Evangelium regni in

universe mundo , puo dirsi av\crala o almeno assai \icina ad avve-

rarsi compiutamenle. Resta dunque che si awed il condizionalo che

ne dipende : El tune veniet consummalio.

Non vogliamo dire con questo che siffatta consummazione sia di

gici immincnte
,
come nel tempo loro pensavano i Tessalonicesi e co-

me pensano nel nostro alcuni fanatic! della sella dei millenarii 2.

Ma cerlamenle
, per quanta laliludine voglia concedersi a quel tune,

non puonegarsi, che, stante I'universale diffusione gia falla del-

1' Evangelo , gli ullimi giorni del mondo non possono essere molto

lontani.

Di maggiorc evidenza fornito apparisce radempimeiilo deH'allra

condizione, cioe della caduta dell' Impero romano. II Bellarmino so-

stiene che essa non deve intendersi di un indebolimento qualunque

di quell' Impero ,
ma di un lotale annullamento

,
sicche non ci sia

piu alcun principe die sichiami Imperatore de' Romani. Ora, anche

1 Fuit semper Celebris opinio mullorum asserentium miindum duralurum

sex millibus annorum : cum sex diebus Deus mundum creaverit, et mille anni

*pud Deum sinl quasi dies unus. Luogo citato.

2 II sig. Du Hailly in un suo articolo sopra ie cose da lui osservate nel-

1'America, riferisce d'aver udito un predicante di questa setla dimostrare

con varii arzigogoli sopra le profezie scritlurali, che la fine del mondo do-

vra essere nel 1868. Come vedete, a seimo di costui, la faccenda ci strin-

gerebbe troppo da presso. Revue des deux Mondes, Tome quaranta-deuxie-
oa 99.
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inlesa cosi la bisogna, e fuor di dubbio die I'lmpero romano in un col

titolo d' Imperator de' Romani e inlcramcnle ccssalo
,
almeno negli

inizii di questo secolo, quando Francesco II rinunzio per se e pei suoi

successor* a quella dignila, pigliando il norae di semplice Impcrato-

re d' Austria. Che poi solo allora, e non priraa di allora, I'lmpero

romano dcbba dirsi propriamente cessalo, sembra molto probabile.

Imperocche , come osserva il Bellarmino
, quantunque ridotto a pic-

coli termini, V Impero romano dovea dirsi tuttavia durare, fmclie nei

Re di Germania ne continuava la legillima successione 1.

Egli e vero die tra la distruzione dell' Impero romano e la forma-

zionc del regno dell'Anticristo
, sembra, secondo la profezia ,

dover

intercedes lo spazio richiesto alia genesi dei dieci regni ,
in die do-

vra a quei giorni trovarsi riparlita la dominazione del mondo. Ma
chi mira il movimento, die agita i singoli popoli, a coslituirsi in nuo-

va guisa, secondo le loro nazionalila diverse senza nessun rispetlo

a diritti e doveri preesistenti ;
s' accorge di leggieri che la politica

sociela sla in uno stato, diremo cosi, di fermentazione e di ricostru-

1 Adhuc manet siiccessio et nomen Imperatorum romanorum, et mirabili

providentia Dei, quando defecit Imperium in Occidenle, quod erat altera ti-

biarum staluae Danielis, man-sit incolume Imperium in Oriente, quod erat al-

tera tibia. Quia vero Imperium Orientis destruendum erat per Turcas ut mine

faclum videmus, iterum Deus erexit in Occidente priorem tibiam, idest Im-

perium Occidentale per Carolum Magnum, quod Imperium adhuc durat. Ne-

que obstat, quod Roma ipsa iuxta loannis valicinium quodammodo ceciderit

et Imperium amiserit. Nam imperium romanumsineurbe Roma bene consistere

potesty et did Romanus Imperator qui Roma caret, modo succedat alteri ro-

mano imperatori in eadem dignitate et potcstale, sive plures sive pauciores

provincias sub imperio suo habeat. Alioquin nee Yalcns nee Arcadius nee

Theodosius iunior, nee alii eorum successores usque ad lustinianum
, qui om-

nes Roma caruerunt , romani Imperatores diet potuisscnL Nee eliam Carolus

Magnus et successores, qui etiam urbe Romana potili non sunt, unquam fuis-

sent imperatores; quod falsum es-sc ex duobuspalct. Primum quia hac sola de

causa Imperator , qui nunc est, praecedit omnes Chrislianos reges, etiam se

alioqui maiores et potentiores. Deinde quiaconstat, consentientibus romanis,

Carolum imperatorem creatum, teste Paolo Diacono lib. 25 rerum romana-

rum, et ab ipso Graeco imperatore per legalum imperatorem salutalum, teste

Adone in Chronico anni DCCCX, et a Persis atque Arabibus ut imperatorem

muneribus ornatum, teste Othone Frisingensi lib. 5, c. 31. BELLARMINUS loco

supra cit. c. V.
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zione
,
non certamente fuori un prcordinato disegno della divkia

Provvidenza.

Alquanto diversamente dal Bellarmino penso S. Tommaso, il qualc

dice che 1' Impero romano non cesso colla sua maleriale caduta per

I'irruzione dei barbari ,
ma si convert! da temporale in spirituale per

opera della Chiesa 1. Anche ammessa tale senlenza
,

la condizione,

di cui qui discorriamo
, puo dirsi avverata o inolto vicina ad avve-

xarsi. Imperocche egli e indubitato che sulle ravine del romano

Impero s' innalzo il rcgno di Dio sulla terra
; die Roma . da sede

-degl' Imperatori pagani diventata sede del Vicario di Cristo, stese il

-silo sceltro spirituale sopra tutle le nazioni : Quidquid non possidet

armis, relliyione tenet; che i popoli tutti da Roma cristiana ricevet-

tero la legge, sulla quale fondarono le loro istiluzioni, i loro codici
,

i loro costumi
,
la lor civilla

; che, per la giunta del poter temporale

nei Papi ,
il Re di Roma fu quegli che spiritualmente comandava a

tutti i Re della terra
,
e colla forza morale della sua parola spezzava

scettri e corone, e rassodava troni e dinastie. Ma egli e vero altresi

che da buon tempo a questa parle questa grande unila cristiana
,

questo Impero romano evangelico, in cui si trasmuto 1'Impero roma-

no pagano, e cominciato a dissolversi. L'eresia e lo scisma sottrassero

pienamente dei regni inter! all' obbedienza della Sede romana; e gli

stessi paesi ,
che rimasero cattolici ,

andarono poscia gradatamente

distruggendo la base cristiana delle loro costituzioni
,
sostiluendovi

il naturalismo politico, la liberla dei culti
,

1' eguaglianza civile e il

godimento per tutti de' medesimi diritli
, qualunque sia la religione

che profess'ino. II principio scismatico e anlicrisliano della separa-

zlone dello Stato dalla Chiesa e oggimai invalso pressoche dapcr-

tulto
;

e ben puo dirsi che la Chiesa di Cristo , quanltinque inde-

feltibile in se stessa per la divina promessa, nondimeno, quanto alia

sua influenza sociale
,
abbia cessato di essere regina e donna delle

nazioni. Essaviene sospinta dai suoi nemici verso la medesima con-

dizione
,

in che fu nei primi tre secoli
; quando fedeli e credenti si

1 Sed quomodo est hoc; quia gentes iamdiu recesserunt a Romano fmperio

el lamen nccdum venit Antichristus ? Dicendum est quod nccdum ccssavit, seel

est commutatum de temporali in spirituale. In epistolam 2. adThessal. c.II,

lectio I.
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trovavano in tutto il mondo, ma come tali non formavano slato o po-

lilica sociela. L' ultima fuse di questo spirilo anlicrisliano sembra

nianifeslamente spiegarsi nella guerra accanita die si fa al potere

teniporale del Papa , per cui si cerca che Roma cessi al lutto d' es-

sere capilale del mondo
,

e Icgislalrice dei popoli in virtu del Prin-

cipe che la possiede.

E con cio, senz' addarcene, siamo enlrali col discorso nei due pros-

simi segni dell'epoca cslrema del mondo, i quali sono la gran ribel-

lione e la venula dell'Iniquo ossia dell' Anticristo 1. Si edubitato da

molli se sollo quest' ullimo nome dovcsse intendersi una persona

reale, ovvero un principio, un sislema. L' inlerpretazione de'Padri

e de'Dottori catlolici sla per la prima senleiiza, die Suarez giunge

a dire esser di Fede. E per fermp le parole, di cui fa uso 1'Aposlolo

nel luogo piu volte citato , tutle dimostrano che si parla di certa e de-

termiriata persona. Lo stesso apparisce dalle profezie di Daniele e di

Giovanni, i quali eel rappresentano come un Re empio ed impudente.

In fine Cristo
, rimproverando gli Ebrei

,
dissc loro : lo son venuto

in nome di mio Padre, e voi non mi riceveie ; se unaltro verraper

potesta propria, voi lo riceverete 2. Nel die si vede cliiaro che Cristo,

1 Passiamo immediatamente a parlare di quest! due, lasciando indietro

gli altri delle diverse calamita foriere della calamita suprema. La ragione si

e, perche le guerre, le carestie, le pestilenze, i Iremuoti
,
accennati da Cri-

sto come preludii remoti (initia sunt dolorum
;
sed nondum est finis ), piii

o meno ebbero luogo in ogni tempo. Tuttavia non si puo negare che essi ai

giorni nostri spiegarono un carattere e una forza del tutto s'mgolare. Ricor-

dinsi le guerre napoleoniche, in proporzioni si vaste ; il colcra morbus, che

per due volte ha fatto il giro del mondo
;
la mahltia deiie patate e delle

viti, minaccianti altre sfere del regno vegetale ; itremuoti in tanta frequen-

za e in tante parti diverse
; e soprattutto si ponga menle a quell'apprensione

di prossime guerre, in che stanno le nazioni tutte, armate insino ai denti :

il che sembra propriamentc esprimere quell' audiluri eslis praelia et opinio-

nes praeliorum.

2 Ego veni in nomine Patris mei, et non recipiiis me; si alms vencrit in no-

mine suo, ilium recipielis. IOANN. V.

Di che molti inferiscono che 1' Anlicristo dovra essere di razza Giudeo;

glacche gli Ebrei aspettano il Messia dalla tribii di Gitida, secondo le profe-

zie che non credono ancora avverate. Altri vogliono che nascera da sangue
ebreo e turco, insieme commistD; giacche ravvisano 1'impero turco nella
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parlando dell'Anlicrislo cbe sara riconosciulo dsgli Ebrei pel promes-

so Messia
,

lo conlrappone a se medcsimo come persona a persona.

Nondimeno i cattolici ammeltono che 1' Anticristo, benche venlu-

ro, ha nondiraeno raolli percursori che meritano per anticipazione

questo medesimo nome
,
e che la dollrina anticrisliana ,

di cui egli

sara il supremo e piu fiero rapprcsenlanle ,
debba innanzi alia sua

venuta andar gradalamenle formandosi ed csplicandosi. Cio rilevasi

apertamenle tanto dalle parole di S. Giovanni, colic quali si dice che

quantunque 1' Anlicrislo sia per venire, nondimeno molti Anlicristi

gia cominciano ad apparire
1

; quanlo dalle parole di S. Paolo
,
af-

fermante che 1' iniquo, benche non ancora venulo, tuilavia gia ope-

rava il mislcro d'iniquila 2.

Queslo mistcro d'iniquila poi, che si opera dagli empii precur-

sor! dell' Anlicrislo ,
e anlicrisli cssi slessi

,
si c la seduzione dei

fedeli, e la ribellionc all' aulorita della Chiesa; negandone ladivinila

e.la indipendenza dal secolo, amcndue fondalc nclla verila dell' In-

carnazione del Verbo elerno. Laonde il mislero d'iniquila, lavoro

dello spirito anlicrisliano ed apparccchio alia vcnula dcirAnlicristo,

consisle in una piu o meno esplicila o anche implicila negazionc del

mislero di santila, che e la Incarnazione divina. Mulli seductores exie-

rtint in mundum qui non confilentur lesum Christum venisse in car-

nem; hie est seduclor el antichrislus 3. La qual negazionc, come

ben dimoslra il Manning, ein un modo o in un allro scinpre inchiu-

sa in qualsivoglia eresia
,
e in qualunquc disubbidicnza o conlrasto

alia Chiesa di Crislo.

Or chi mira lo stalo presenle della sociela, non puo non accorger-

si che questa discessione o aposlasia ,
come notavamo piu sopra , si

e svolta con un' ampiczza, che non ebbe mai per 1'addiclro. Per la-

cere della grande eresia del Prolcslanlesimo, clie tulli assalse in un

fascio i dommi crisliani, assalendo 1'aulorila della Chiesa; il tratlalo

testa della beslia, ferita a morte e poscia guarila. Lo sfinimento mortale di

questo Impero e 1'oslinazione delle Polcnze cristiane a volerlo serbato in

vita c ristorato da non poca probability a talc oplnione.

1 Sicut audislls $uiaAnlichristusvenitf etnvncAnlichrisli multi faclisunt.

Ep. I, II, 18.

2 II. Tliessal. II. 3 IOANN. ep. II, 7.
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di Westfalia rimosse 1' idea religiosa dalle relazioni internazionali
,

e piu tardi il naturalismo politico voile separata la Religione dallo

Stalo e da ogni ramo del pubblico ordinamento. II medesimo si voile

nelle famiglie, merce del matrimonio civile. II medesimo nell' inse-

gnamento, merce dell' Ifniversila puramente filosofica. II medesimo

nell' opinione ,
merce della liberta della stampa. La sociela, come

tale, puo dirsi oggimai separata da Cristo, e di avere quanto a se

rinnegala 1' incarnazione del Verbo, dissacrando ogni atto del civile

oonsorzio e riducendolo al puro slato di natura. Reslano gl' indivi-

dui
;
ma questi allresi col respirare del conlinuo un' aura sociale ,

infelta della negazione di Cristo
,

e col razionalismo traforatosi in

ogni condizione della vita umana, vanno ogni di piu non solo raffred-

dandosi nella car! la, ma illanguidendosi nella fede. II mistero adun-

que d'iniquita, che fin dai tempi apostolic! cominciavasi a lavo

rare
,
se non e gia compile ,

e almeno condolto a tal grado , che

poco piu.gli resla per la.sua ultima perfezione.

Quanlo poi alia manifestazione dell' Anlicrislo, essa tanto dee ere-

dersi piu vicina, quanto con piu perfella somiglianza ne appariscono

i precursor!, e quanlo piu si dispongono le condizioni sociali ad ac-

-ooglierne la venuta. Or chi non vede che do si verifica in maniera

al lutto speciale nei tempi noslri? Caratteri dell' Anlicristo sono 1'es-

sere per antonomasia nemico di Cristo, uom senza legge (6 avo^s?,

sccondo la frase dell' Apostolo ) ,
dominatore tirannico , empio in

sommo grado, ipocrila insigne. Egli sembra dover essere un gran

rivoluzionario, che non riconoscera altra norma tranne il proprio vo-

lere, che co' suoi seducimenti e presligii ingannera inolte genti, che

si lirera dietro slupide le nazioni, e salito al potere universale sopra

Mia la terra preteudera perfmo gli onori divini sosliluendo se stesso

al vero Dio e a Gesu Redentore. Egli avra, come fu detto phi sopra,

il suo profeta, ciarlatano ed imposlore al par di lui. Or per istrane

che possano sembrare colesle cose, uon ne vediamo cogli occhi no-

siri manifesli preludii ? Lo spirilo di rivoiuzione si va dilalando in

maniera spavenlevole, e dalla rivoiuzione si veggono sorgere despo-

ti, dispregiatori d' ogni legge umana e divina ,
e nondimeno accla-

rnali dai popoli, che ne sono al tempo slesso lo zimbello e la vitlima.

II nome di Messia viene oggimai profanato da lingue sacrileghe, ed
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altribuito a un venture salvatorc politico ;
sicehe ultimamcnle udimmo

dal Petruccelli esser questa la ragione dcllc entusiastiche ovazioni

faltesi al Garibaldi presso popoli eziandio slranieri e rimoli. La fa-

cilita poi delle comunicazioni, coi baltelli a vapore, colle strade fer-

rate
,
coi telegrafi eleltrici

;
1' inccntramento governalivo ,

colla cosl

delta burocrazia abilmente disciplinata a modo di esercito
; Torganis-

mo delle societa segrete, streltesi Ira loro in coraunanza d' interessi

e di direzione
,
ed avviluppanti qual rcle lulU i popoli dclla terra ;

quesle e sirniglianti cose non sembrano csse altrcllanti apparecchi

al dispolismo di un solo, che con una falange di suoi adepti giunga

alia tirannide universale ? Sta scrilto dell' Aniicristo che costringera

con pena di morte ogni persona a portar segnato sulla fronte o sulla

mano il suo carattere
;
e noi vedemmo in molte cilia d' Italia minac-

ciato il pugnale a chi in certe occasion! non porlasse sul c*ppello un

segno di adesione alle voglie rivoluzionarie. Che piu? Gli stessi onorl

divini, che pretendcra 1' Anlicrislo, smettono ogni inverisimiglianza;

non solo per le dollrine panleisliche cotanto in yoga, deificanli 1'uma-

nila qual espressione ultima e forma suprema dell' unico essere per

se sussistente
;
ma ancora pel pazzo furore delle plebi imbestiate, che

si mostrano omai pronle a ogni piu turpe fanatismo. E non si udi

recentemente in alcune contrade ilaliane 1'orrida bestemmia che gri-

dava Garibaldi: Uomodio? Da un tal grido, a vedere preslata ado-

razione a qualche altro ribaldo
, maggiore di lui e che affascini con

opere assai piu slrepitose e con finli prodigii, non e poi il passaggio

cotanto incredibile.

Pur troppo adunque la gran bestia, descrittaci dal profeta Daniele-

e dall' Apostolo S. Giovanni, ci va apparendo in figure assai espres-

sive. E non pure essa, ma 1' altra eziandio, che puo designarsi col

nome di beslia minore, ci vien prcnunziata in molle immagini che-

la ritraggono al vivo. Questa bestia, come vedemmo, benche par-

lasse come il dragone, avea nondimeno sulla fronte due corna simili

a quelle dell'Agnello, il quale e figura di Crislo Signer Nostro. El

vidi aliam bcsliam ascendentem de terra ; ct habebat cornua duo ,

similia Ayni, et loquebatur sicul draco 1. Sembra perlanto che quel-

1 Apocal. c, XIII.
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le corna vogliano esprimere due distintivi caratteri, relativi al Cri-

stianesimo, dei quali debba essere insignito il ciarlatano ehe divcrra

profeta della beslia maggiore. Probabilmente cssi saranno il balle-

simo e 1'ordine sacro. Di die apparisce che 1'anzidetto impostore

dovra essere persona ornata del sacerdozio, e che doppiamenle apo-

stando da Cristo , si fara apostolo dell' Anlicristo. Cio posto , suoi

precursor! sarebbero al tempo d'oggi quegl' infelici ecclesiaslici, che

nella presente guerra contro Cristo e la Chiesa, coll' opera e con la

Toce favoriscono la causa della rivolu-zione, e i precursor! dell' Anli-

cristo. Come questi sono in figura la bestia maggiore della yisione

di S. Giovanni, cosi quelli son la bestia minore. In tal guisa ,
nella

prima di tali bestie ti sarebbe rappresenlato un Cavour, un Garibal-

di 1 e simili
;

nella seconda un Capulo ,
un Panlaleo ,

un Reali
, e

qualche altro presbitero autore di azioni e soscrizioni a seryigio del-

la causa rivoluzionaria italiana. Ti par proprio di vedere la bestia

minore che procaccia adoralori alia bestia maggiore : Et fecit ter-

jram adorare besliam primam 2.

Ma per raccogliere fmalmenle le vele e trarre alcuna conseguenza

pratica da queste brevi osservazioni
, pongasi menle con ogni cura

al gravissimo affare di cui ora si tralta. II mondo umano, accostan-

-dosi oggimai al suo termine
,

si va spiegatamenle dividendo in due

grandi schiere
,

in quella degli amici di Cristo e in quella de' suoi

nemici. La prima ha gia il suo visibile capo nel Yicario di esso

Cristo
;

1'altra 1'aspetla in breve nell' Iniquo, non lontano a manife-

starsi
,
e inlanto combatte sotlo la bandicra de' suoi precorritori e

falsi profeti. Cosloro han le corna simili a quelle dell' Agnello, ma
la loro bocca ha parole simili a quelle del Dragone. Essi spacciano

cose grandi (
os loquens ingenlia) ,

con le quali uccellano gl'incautl

e molli ne restano sedolti. Ma come in quella prova suprema, cosi

nella presente, che n' e il preludio, non saranno scrilti nel libro di

vita, se non coloro, i quali si serberauno immuni dal contagio della

bestia e de' suoi falsi profeti.

1 E notevole come il Garibaldi ferito mortalmente, si ^ poi guarito; e della

bestia nell'Apocalissi sta scritto : Et vidi unum de capitibus suis quasi occisum

m mortem: et plaga mortis eius curata est. Apoc. XIII, 3.

2 Ivi, 12.



UN'OTTOBRATA A MONTEMARIO

CONVERSAZIONI

SOPRA IL POTERE TEMPORALS DEI PAPI

Ricorderanno i noslri lellori siccome la Seconda Conversazione 1

fu interrotta la, dove 1'Avvocato Angelo, avendo moslralo come 1'at-

tentare che si fa al Potere temporal e dei Papi e minaccia a quanto,

non che il clero
,
ma il medesimo laicalo ha di piu nobile e dilicafo

nella coscienza; aveva interrogato il signore Antonio, se dalle cose

fmo allora ragionate gli si erano raddrizzale e rischiarale alcune

idee. Alia quale domanda questi soggiunse :

Merc. Che vi ho a rispondere? Nee Hercules contra duos; ed io

fin dall'altra volta vi dissi di vedere qualche cosa di vero nelle opi-

nioni voslre e del comune amico qui ;
e del ragionato oggi non vi dico

diversamente. Ma voi capile bene che il cangiar pensieri da capo a

fondo
, non e faccenda che compiasi in un paio d'ore. L'opera mi

par nondimeno piu difficile , che non credete , peculiarmente per noi

Romani, i quali vi vediamo andare in pericolo do die i popoli civili

lianno di piu dilicato e di piu caro. Siano quali piu vi piacciano i

vantaggi ed ancora i bisogni della Chiesa e del mondo
;

voi non mi

persuaderete in cterno
,
che noi sudditi pontificii , che vuol dire ol-

tre a tre milioni di creature umane
,
com' eravamo tre anni or sono,

1 Vedi queslo Volume pagg. 23 e segg.
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e come li vorrehbero i clerical!, dobbiamo essere sacrificati ai biso-

gni della Chiesa ed ai vantaggi del mondo
;
e cosi perche quella e

questo godano liberla, civilla, indipendenza e non so che altro, noi

dobbiamo essere privati appunlo di quei beni
,
senza speranza di ri-

medio. Possibile! vad' io pensando talora Ira me e me
, possibile

1

!

die non si abbia a polere almanaccare qualche altra maniera, (Ja

assicurare quei beni, che voi dite, senza tribolare e meltere in croee

noi, che pure siamo parte del mondo e della Chiesa, ed in questa con-

dizione avremmo diritlo di goderne, almeno quanto qualunque altro- !

Ma nossignore! perche tutli stiano bcne, noi dobbiamo star male!

Or questa condizione di cose
,

tra gli altri incorrvenienti, ha quelto

di essere violenta
,
e quindi di non poter durare lungamente ,

in

quanto

Aw. A me noiidimeno pare che
,
tra quanli sono Govern! passati

e present! ,
sia proprio il Governo pontificio quello che e duralo pia

lungamente di tutti.

Merc. Ma, vi prego, lascialemi finire il discorso. Diceva io dun-

que che questo stato di cose non puo durare lungamente ,
in quanta

la mala contentezza del popolo ,
la quale facilmente si traduce in fre-

mili, in avversione, in manifcsta nimista del proprio Principe....

Aw. Come, per esempio, quella che i calzolai e le loro famiglie

manifestarono la giu Io scorso Lunedi
,
e la quale ha dato occasion-e

a queslo nostro conversare : n' e vero?

Merc. In sustanza mi pare che voi non mi vogliale far trarre Tui-

tima conseguenza di quei mio discorso. Ma essa e abbastanza mani-

fesla per se medesima
;
e

,
se non m' inganna 1'apparenza ,

mi pare

di leggere in volto al nostro Segretario, che esso 1' ha inlesa oltima-

menle; e se 1'ha intesa, gli dee parere di non piccolo momenta

Seyr. Badate ! io sono straniero a Roma
;
ed il pochissimo che ne

lio visto
,
nei due mesi da che vi sono, non mi basta per fare giusto

giudizio delle sue cose. Benche poi ne abbia lelto non poco pro, e

contra, vi confesso che non sono ancora giunto a formarmene un con-

cetto, di cui io possa essere sicuro. Ammettendo dunque per sem-

plice ipotesi cio che sostiene Vamico
,
sceverato nondimeno di cio\

che e manifestamente esageralo , tutto si ridurrebbe a questo , che

Serie 7, vol. V, fasc. 308. 10 2 Gennaro 1863.
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ncgli Stall pontificii la speciale condizione del Principe rechi qualche

incomodo al conducimento della pubblica cosa, e renda o malage-

Toli od anche impossibili alcuni beni civili
,
cbe in diversa condizio-

ne sarebbero agevoli. Ora, perche non si potrebbe qui applicare la

massima del bene parlicolare, che dee cedere all' universalc
, della

<quale massima tanto uso ed abuso si fa nel noslro tempo ? Soprat-

tutio che da una parle qucgl' incomodi che vi sono, e quei beni che

vi mancano
( parlo sempre colla riserva di una semplice ipotesi )

non

debbono essere cosa di mollo momento, in quanto, stando io in Roma

da qualche tempo ne ne ho scorto vesligio, ne ne ho udilo a parlare;

e daH'altra parle sono manifesti ed insigni i compensi che si hanno,

dall'avere quesli Stall una Roma a loro capitale ,
e dall'essere Roma

oapitale di lulto 1'Orbe cattolico. Perche dunque i Romani, per una

ulilila cosi universale ed indispensabile, non si dovrebbero acconcia-

re alia loro condizione
, poniamo che la fosse alquanlo al di solto a

quella di allri popoli? Che ne dite, signer Angelo? non vi par giu-

.slo qucslo mio discorso ?

Aw. Ipoteticamente il vostro discorso polrebbe passare. Ma quanto

all' ipolesi per se medesima ,
facesle con senno a mandare innanzi

quella riserva dell' essere voi slraniero ,
e di non conoscere abba-

stanza le uostre cose. Tutlavolta, ho a dirvela proprio come la pen-

so? Quando supponeste anche solamente possibile quella ipotesi, io

ho desiderata in voi quella giustezza d'idee
,

della quale cd oggi ci

slate dando, e ci deste 1'altra volta cosi belle pruove.

Seyr. E che volele con cio significare ?

Aw . Voglio significare ,
che la qualita di sommo Sacerdote nel

Principe, come quella di Ecclesiaslici in alcuni suoi principal! Mini-

slri non puo difficollare, e molto meno impedire alcuna parte di vera

civilta nei popoli per lui governali : molte anzi ne agevola ,
ed al-

cuneneaggiunge, le quali, senza quella, sarebbero o mal sicure od

anche impossibili. Voi che parlaste cosi giustamenle dello spirito

moderno e delle sue idee e dei suoi principii, non ripulerete grande

jsventura del popolo romano, che il suo Principe, dalla sua condizio-

e non diro di Pontefice (che non ci e bisogno di tanlo), madi vero

Cristiano, non possa applicargli quello stesso spirito moderno, del
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quale il Cousin asseri aver fatta la sua prima apparizione nel mondo

con Lutero. Tolto questo, io, per quanto ne abbia con diligenza cer-

cato, non ho potuto trovaro alcuna parte di Principe ,
non eke buo-

no, ma oltimo, la quale non possa compicrsi egregiamentc da un Sa-

cerdote e da un Poalefice. So essersi dello e scrilto sconvenirglisi

che la giustizia punitiva si esercili in nome e per autorila di lui
;

ma so altrcsi che coteste sono iiabe da uccellarc gli allocchi. E per-

che mai, se il ciel \i salvi, il Papa non polrebbe esercilare una del-

le quatti'o virlu cardinal! ? E la giustizia umana e ella altro , che

un'.

applicazionc, e, diciamo cosi, una eslrinsecazione della dhina?

L'esercizio poi della giuslizia puniliva essendo nel tempo medesime

un ristoramenlo dell' ordine \iolato ed una difesa della societa, nes-

suno ci ha sapuio ancora specificare per quali di quesli due capi

quello ripugni al Sacerdozio anche supremo ;
ed a me anzi pare che

per ambedue gli competa ollimamente
,
secondo che esso e custode

dell'ordine, e difesa dei deboli. Non ignore che per legge ecclesiastica

il semplice Sacerdote o cherico che il facesse sarebbe irregolare;

ma cio nulla puo aver che fare col Sovrano e Ponlefice, arbitro su-

premo di quelle leggi, il quale ne dispensa quando e cui crede con-

venire al bene della Ghiesa. Che se S. Pietro in persona ,
con un

giudizio sommamenle sommario
,
freddo di propria sua bocca Ana-

ma e Zaffira, rei di furto sacrilege e di mendacio ,
stare a vedere >

che al suo Successore sara dalla mitezza disdetto il lasciare ,
che i

tribunal! giudichino e condannino i micidiali, gli assassin! ed i fello-

ni ! Eh! gia le dissi : queste sono corbellerie
,

alle quali meno di

tutti dovea credere chi prime recolle in mezzo : intanto noi sliamo da

un gran pezzo aspettando , che ci si nomini un solo degli ufficii di

Principe, die abbia qualche ripugnanza con quello di Pontefice. Ma

non e possibile che se ne nomini uno. I fini del Principato e del Sa-

cerdozio, che sono rispeltivamente il temporale e 1' eterno, unifican-

dosi ed armonizzandosi nel soggetlo medesimo che e 1'uomo, non

possouo i due uffizii contrariarsi Ira loro
,
anzi si debbono maravi-

gliosamente accordare
; appunto come 1' eterno si accorda col tempo-

rale facendosene norma, e questo con quello rendendosene scala. Ora

questa condizione, che non ripugna ad alcuno di quegli uffizii stessi,
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agevola ed assicura 1'adempimento di tulti , e ne aggiunge qualclie

altro piu assai prezioso e salutare. Pensateci aitorno seriaraenlc, e

voi troverele, che il vero bene dei popoli dipende meno assai dalla

qualita delle islituzioni , die dalla qualita degli uomini che le allua-

o: imperfettissime istituzioni con ottimi uomini, \i daranno un go-

verno tollerabile ; otlime istiluzioni con uomini pessimi, faranno i po-

poli miserissimi.

Segr. Proprio cosi I Ed io non finisco di slupirmi al vedere come

nel nostro tempo si slillino tanto i cervelli a manipolare nuove forme

di pubblico ordinamento
;
ed intanto non si spende una cura a mi-

gliorare gli uomini : anzi se ne spendono moltissime afllne di per-

verlirli semprc peggio. Cerlo nel Vangelo ,
che pure ha rigenerato

snche civilmente il mondo
,
non si legge una sillaba

,
che alluda co-

me che sia a diverse qualita di pubbliche isliluzioni, e tulto va a cor-

r-eggere, a perfezionare 1'uomo individuo; segno manifesto che, otte-

uuto questo, o e gia falto il reslo, o sicuramente il resto vicne da se.

Aw. Cosi giudico anch' io. E pero dico che Ira quante guarenti-

gie si possono immaginare di perfelto vivere civile, le piu feconde e

le piu sicure di tulle sono quesle due : i principii cristiani nel gover-

BO, e la coscienza crisliana nel governante. Di qui voi vedete quanto

debba essere, non che tollerabile, ma veramente perfella (quanto, si

capisce ,
la perfezione puo trovarsi nelle cose umane

)
la condizione

di un popolo, dal cui Governo non si possono mai separare i princi-

pii crisliani, e nel cui governante si trova la coscienza
,
non che di

Crisliano, ma di Ponlefice.

Merc. Colesti sono discorsi I

Avv. Oh ! bella ! voi rifiulate i discorsi ! Ma se dal discorrere, che

sliamo facendo
,
voi volele escludere i discorsi ,

non ci reslera allro

modo di discorrere
, che coi pugni o colle bastonatc. Ora io non so

se alcun di noi sia disposlo a queslo genere di dispula.

Merc. Volli dire, che qualimque voslro discorso resta, per questo

capo, smentilo solennemente dal fallo
;
ed in somiglianti casi qua-

lunque uomo ragionevole crede piu agli occhi , che alia logica ,
o

piultoslo dagli occhi c ammonito, che la logica in quel caso o e lo-

sca o va zoppa. Ora queslo e falto indubitalo
,
che noi sotlo la do-
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minazione del preti siamo diventali il popolo men civile e piii misero

di questo mondo. E qual parte del pubblico ordinamento^non va a

rompicollo? L'arbitrio prevalerite per tutto, e per lutto altresi il fa-

yore die prevale al merito
;
un' inerzia governaliva lanto piu deplo-

rabile quanlo e maggiore il movimento degli altri popoli chili
;
in-

tanto 1' induslria languisce ,
il commercio e inceppalo ,

la legisla-

zione e confusa, i tribunal! privilegiati si raantengono, la mendicita

ci assedia
, preli e frati si divorano un terzo e forse una meta della

pubblica fortuna : in somma chi le conlerebbe tulle le nostre cala-

mila e le nostre vergogne? Tra quest! termini, se il noslro Don

Gennarino ci viene a dire, che noi Romani, pel bene univcrsale, ci

dobbiamo sacrificare
,

faccndola
, per un modo di dire

,
da capri

emissarii dell'universo mondo, tanto, ci si polrcbbe pensare, e sup-

plicare il cielo cbe ci dia forza pel gran sacrifizio. Ma voi
,
sor An-

gelo ,
voi Romano

,
che pure avete senno, e die conoscete le nostre

cose
,

voi ! venirci a dire che si sta egregiamente ! che non si po-

Irebbe meglio ! Sono proprio cose da uscirne dai gangheri ! E se

non fosse che

Aw. Ve' ! ve' ! come ha pigliato fuoco la girandola! lo gia me lo

immaginava ,
che se avessimo toccato questo tasto

,
voi avresle fatta

una delle voslre consuele bravale !

Segr. A me par nondimeno che voi
, signor Avvocato riverito

,

dovreste dare una qualche risposta, per non lasciare indeciso queslo

punto capilalissimo della nostra Conversazione. Certo il vostro ragio-

namento a priori fu
, quanto si poleva desiderare, calzanle. Ma ove

mai i falti mostrassero il contrario
,
voi non avele bisogno che io vi

dica quanto terribile presunzione si avrebbe conlro la legitlimita di

quel vostro ragionamento. Ad ogni modo, se non potete negare i fatti,

dovreste almeno indicarci le cagioni, per le quali la tcorica sarebbe

cosi bruttamenle smentila dalla pratica. DaH'altra parle la mia con-

dizione non pur di slraniero, ma di nuovo in Roma
,
come mi toglie

la possibilita di dare una risposta ,
cosi mi renderebbe molto caro

1'ascoltarla da voi
,
stanteche non vi dissimulo

, che, per questo ris-

petto, senza pensare precisainente come il signor Antonio, credo

che non poco di vero sia nelle sue parole.
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Aw. Ma quale risposta potrei io dare ad accuse e querele vaghe r

affastellatc cosi a casaccio, nelle quali non saprei come raccapezzar-

mi? Dovrei farlemi ripctere per disculerle ad una ad una. Ma allora

non ne verremmo a capo per domain rnaUina
;
ed io inlauto sto ve-

dendo, cbc il sole e gia per nascondersi dielro la mole maeslosa

del Vaticano.

Secjr. E perche non potremmo venire oggi ad otto quassu una

terza volta, per un'ulUma Conversazione?

Aw. II perche Io troverete sul calendario. Oggi ad otto e S. Mar-

tino
; e, mangiato che avremo il lorrone in onore del Yescovo tuno-

nense, lemie conversazioni dovranno essereper lulta la scllimana a

Monlecitorio, senza chemijsia dato pensare phi a quelle di Monte-

mario.

Merc. Ma dunque sulla sola e semplice vostra parola dovremo te-

nere, che tulto va perfeltamente nel Governo pontificio?

Aw- Voi, bello mio, polete tencre tutlo quel che volete, e nessuna

vi obbliga a pensare come si pensa da me o da qualunque altro. Anzi r

perche yemete sotlo il dispolismo clericale, potete anchc dirlo dove e

quando vi piace con una liberla, die in nessun paese di queslo mondo

vi sarebbe concessa. Solo vi prego di non attribuirmi cio che non so

di aver del to, e certo non ho avuto intenzione di dire. Ogni qual volta

si parla di maggiore o minore perfezione di Governi o di qualunque

allro umano istiluto , non si puo e non si deve mai intendere quel

grado supremo di perfezione ,
che escluda qualunque ombra del suo

contrario. Appunlo perche dicemmo maggiore o minore
,

si deve:

intendere che si parla di cose relative
;

e pero nell' asserire che tra

noi si va abbastanza bene
,
ho inteso dire

,
che si va meglio che

altrove, senza negare che vi possano essere delle imperfezioni e.

delle miserie. E cosi, se alcuna volta avvenisse che nel conferire un

carico si avesse piii riguardo al favore che al merilo
;
se alcun' al-

tra si andasse un poco troppo a rilento ,
anch' io direi che facendo*

diversamente se ne slarebbe meglio. Ma dove e quando in questo-

mondo si puo avere un bene
,

del quale non si possa desiderarc il

meglio? Cio che solamente ho inteso dire, e Io ripeto, c Io manleii-

go, innanzi al siguor Toto e a tutta la microscopica falange dei suoi
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imici, c clie, vcdule le difficolta general! dei tempi, e le specialissime

In che versa il nostro Govcrno
, per le ragioni che voi non polcle

ignorare, e le quali sicuramente non si debbono mcttere a suo cari-

co
,
la pubblica cosa vi si mantiene e precede con un ordine ed una

prosperita ,
clie farebbero 1' invidia di molti Governi laicali

,
se vi

fosse migliore occhio per conoscere il bene, e meno malevolenza

per negarlo ancorche conosciuto.

Segr. Ma edelle cose particolari, mentovale dal signore Antonio,

sarebbe pure pregio dell'opera dire qualchc parola.

Aw. E sia per qualche parola! Quanlo all'arbitrio prevalente, ne

10, ne alcuno dei miei amici (e sapete che ne ho parecchi) ce ne

siamo mai accorti
;

la legislazione , che voi dite confusa
,
e la ro-

mana antica, che e la classica di tutti i paesi civili
,

e la quale e

stata accomodata a noi con otto secoli di miglioramenti, fmo all'allro

ieri
,
anzi fino ad oggi che se ne stanno studiando dei nuovi

; tanto

che giureconsulti stranieri di grande rinomo 1'hanno ammirata : e vi

nomino per tulli il signor Sauzet grande legista ,
il quale fu presl-

denlc del Parlamenlo in Francia, solto Luigi Filippo, per molli anni.

I tribunal! privilegiati, o piuttoslo spcciali, riguardano dirilti di terzi,

sopra i quali non si puo fare man bassa a uso delle rivoluzioni e dei

rivoluzionarii. Per cio che concerne i preti ed i frati
,
e potevate ag-

giungere anche lesuore, voi mi avete 1'aria di guardarli, quasi fosse

una generazione slraniera e parassita che, piovendo cosi dalle nubi ,

come i bruchi e le cavallette
,

si vengano a divorare la roba del po-

polo, quando essi sono una parte del popolo, la quale, abbracciando

liberamente quella maniera di vita, usufruttua quei beni
,
e \iene co-

si a sollevare le famiglie, a diradare la schiera dei bisognosi e degli

ambiziosi ,
ed a recare altri inestimabili vantaggi anche materiali

allo stesso popolo. Yoi sapete bene che io ho un zio Canonico, un fra-

tello Religioso, e due nipoline che da fanciulle vollero monacarsi. Ora

come 1'onesto collocamento di quest! quattro miei congiunti fu un vero

sollievo per la mia famiglia, che non e ne ricca, ne agiata ;
cosi quan-

do vcnisse il Piemonte a spogliarli del loro e metterli sul lastrico ,

doTcte vedere, che le cose noslre domesliche ne sarebbero sconcer-

tate. E quale a me, cosi succederebbe a migliaia di famiglie. Or non

siamo noi, non sono quesle yerissimo popolo?
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Merc. E 1' inerzia del Governo ponlificio, passata oggimai in pro-

vcrbio, vi par clla cosa da scivolarvi sopra, senza quasi accor-

gcrvcne?

Aw. Costa appunto io veniva. Ma voi capite bene, die per isea-

gionare una persona od un Governo dalla taccia d' inerte, la sola via

concludente, che siavi, e il mostrare per filo e per segno quello die

ha falto e sta facendo. Ora una tale rassegna, quando pure io ne

avessi alia mano tutli gli dementi, non sarebbe faccenda da sbrigar-

senc nel poco tempo die ci resta, prima die la dea Febbre, facendo

capolino da dietro ai cipressi della Villa Millini, c'inlimi di sgombrare

il mon'.e. Mi sovviene nondimeno in buon punlo d'una maniera piu

sbrigativa, per trarmi d'impaccio. Appunto in questi giorni un mio

amico ha compilato, come a dire, uno Specchietto di cio die, in ogni

ramo della pubblicaamministrazione, ed in peculiar modo per cio che

concerne 1' industria ed il commercio, dal Governo ponlificio, in que-

sti ullimi anni, e slalo falto
;
e (vedete caso!

)
Io ha inlitolato proprio

con quella vostra parola: L' inerzia del Governo pontificio. Egli,

buona grazia sua, me ne fece leggere le bozze di stampa ;
ed io vi

confesso die, per quanto fossi disposto ad immaginare ogni buona

cosa intorno all'operosila del S. Padre, in bene dei suoi suddili, non

avrei immaginalo mai, che tante e si ulili opere, in piccolissimo vol-

gere di tempo, si fossero fatle. Che volete? io alia spicciolata le sa-

peva quasi tulle
;
ma a vederlc cosi condensale in alquante pagine,

ne sono restate slupefatlo ;
e mi sono confermalo in quel mio pen-

siero, che se non fosse la rabbia satanica di astiare Cristo nel suo

Vicario, ela slupida malevolenza di pappagalli, con cravalle o cuffie,

a ripelere il peggio per la sola ragione die 1' hanno udito, si locdie-

rebbe con mano, che il nostro Governo inerte puo sostcnere il para-

gone con qual e piu operoso Governo di questo mondo, colla certezza

che
, avuto riguardo alia piccolezza dcllo Stato ed alle speciali difii-

colta, die gli vengono sopratlulto dal di fuori, nel paragone il piu

delle volte la vincerebbe; ma al di sotto non reslerebbe giammai.

Ora se quello scrilto si pubblica, come divisava 1' amico, per Sup-

plemento al benemerito Osservatore Romano, io ve ne mandero un-a

copia ;
e quando 1' avrete letto

,
mi saprete a dire se manlenete lo

stesso giudizio intorno b\YInerzia del Governo ponlificio.
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Merc. No! no! non vogliate prendervi queslo fastidio! lo^ gia ve

10 dissi
,
non soglio leggere siffalti scritli

;
e mi senlo venire i brividi

addosso solo a pensare clie in quell i, come quasi sernpre avviene,

abbia potuto aver mano il Governo slesso. Gia si sa! Cicero, pro

domo sua, deve aver sempre ragione.

Segr. Qui scusalemi
,
amico stimatissimo, se vel dico nello, voi

avete torlo da vendere. Come ! voi non volcte leggere, chevuol dire

non volete sapere le cose; e poi pretendete giudicarc di quelle cose

slesse, die, a vero studio, voleste ignorare! E slaresle fresco se il

giudice in tribunale decidesse la vostra lite, ascoltando solo 1'avvo-

cato contrario! Non dico die s'abbiano a sentire due campane, per-

che io, soffrendo terribilmente di emicrania, per sentirmi rolto il capo

ne ho abbastanza di una sola. Ma chi giudica si fa giudice, e la giu-

siizia vuole, clie ascolti ambedue le parti. Ne val nulla quella vostra

eccczione, che doe in somiglianti scrillure puo aver mano lo stesso

Governo. Sia ! che veramente non e sempre ;
ma sia come volete !

Che rileva egli cotesto? Yoi lo dovreste senlire almeno come parle,

anzi appunto perche e parte offesa; e sarebbe iniquila se il giudice,

cui il signor Angelo qui va ad informare per la vostra causa, lo

metlesse alia porta, per la sola ragione die gli viene a parlare in

voslro favore. Nel resto, trattanclosi di cose positive e di cifre nu-

meriche, non monta nulla che sia parte o non parte quegli die le re-

ca in mezzo. sono false, e negatele ;
o sono vere

,
ed abbiate la

lealla di riconoscerle ed il coraggio di confessarle. Cosi almeno so-

glio regolarmi io.

Merc. Veggo clie innanzi a fatti ed a cifre non si puo fare diversa-

menle. Ma in somiglianti scritti si scontrano talora di tali asserzioni,

che mi fanno strabiliare. Appunto 1' allra sera, andato a visitare al-

cuni miei amici
,

li trovai che leggevano un fascicolo di certo Gior-

nale famoso per le sue esorbitanze. Or credereste? Ivi si diceva che

11 popolo romano e il piu agiato, il piii civile, il piu libero che, sia al

mondo. Quando si giunse a questa frase, fu un comune gridare alia

sbardellala esagerazione ;
e le si fece un'accoglienza, che se fossimo

stati in piazza, assicuratevi, si saria tradotta in una solenne fischiata.

Segr. Veramenle anche a me pare un po' troppo; e mi sembra

il caso, che chi troppo lira la spezza.
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Aw. E pure io non vi veggo nulla di esagerato ;
e mi baslcrcbbe

1'animo a mostrarvi, che iu quella parola e una verita di fatto in-

negabile, lanto solo che conveuga tra noi intorno a do che debba

intendersi per popolo, per liberta, per civilla e per agiatezza.

Merc. Anche cotes ta !

Aw. Anche cotesta, sissignore! E vi assicuro che se a quella as-

serzione si dovesse fare una replica piu concludente delle risaie T

delle fischiate, che non rade volte riescono a sassate, la faccenda.

sarebbe piu assai nialagevole, che voi non mostrale supporre. Ma r

come dissi, per mostrarvi verissima queil'asserzione, la prima cosar

si dovrebbe ben determinare quello che debba intendersi per popolo,

liberla, civilla ed agiatezza. Ouando quesle voci s'inlendano pel lo-

ro verso, nulla e piu facile die il dimostrare, come i Ponlefici, in

died secoli di governo crisliano, formarono dei Romani il popolo piu

libero, piu civile e piu agiato che sia sotto le stelle. E di qui pud

intendersi gran beneiizio, che gli apparecchiano quei pochi insensati

e fanatici, che lo vorrebbero abbandonato
,
anima e corpo, a qualtro

furfanli ambiziosi, che ne farebbcro quel governo, che stanno facen-

do dell' allra Italia.

Here. Cento cosepolrei replicarvi, soprattutto intorno all'acerbezza

di queste ultime vostre parole. Ma per non interrompere il filo del no-

slro discorso, le sallo a pie pari; e piultosto vi chieggo come e per-

che ci diceste e replicaste, doversi bene intcndere quelle voci di po-

polo, liberta ecc. quasi si trattasse di parole arabe o copte ;
nel qual

caso pur vi sarebbero i vocabolarii ad aprircene 1' inlelligenza. Per

contrario quelle voci sono ilaliane, vulgar! ,
usitalissime ; e per av-

venlura non troverete uomo di cosi grossa pasta, che dal solo udirle

non intenda immediatamente quello che importano.

Aw. E credete voi che sia il medesimo inlendcrc cosi in confuso

quello che si significhi con una voce, ed avere di questa un concetto-

chiaro, preciso, che distingua i varii soggetli, a cui quelia si applica,

c le ragioni per cui si applica? Io vi so dire anzi, che le voci in ap-

parenza piu chiare sono spesso le^piu malagevoli ad essere definite,

come appunto le verita
,
che paiono piu evidenti

,
sono talora le piu

difficili ad essere dimostrate. Quella difficolta poi intorno alvalore di
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alcune voci si fa tanto maggiorc, quanto esse vanno piii per4e bocche

degli uomini, divenendo, come voi dicestc, vulgari ed usitatissime.

Allora 1'uso e 1'abuso che se ne fa, a libidine di passion! e di capricci,

le rende cquivoche, versatili, elastiche
,
sicche possono applicarsi a

soggetti non pure disparati, ma contrarii e contraddiltorii ; ed e ma-

nifesta la confusione d'idee, che deve originarsi, e le lotte e le con-

tcse che debbono sorgere, quando il veicolo del concetto, che e la

parola, si porge a cosl diverse interpretazioni.

Segr. La vostra osservazione mi pare giustissima ;
ed io vado ri-

pensando meco medesimo alcuna volta, che il grande sconvolgimen-

to, onde la moderna societa e afflitta, ed il maggiore che le si appa-

recchia, ha la prima cagione, o almeno il capitale pretesto in qualche

dozzina di parole o poco intese o intese a rovescio. Tuttavolta non

mi avviso che tra queste abbia a noverarsi la voce popolo, per la

quale e chiaro che si deve intendere il tutto
,
1'universale di una cit-

ia, di un Comune, di uno Stato. Talmente che....

Aw. No! no! caro D. Gennarino! non andate avanti; che, a sen-

lir mio, la dale in fallo. Io anzi credo che quella sia una delle piu

bruttamente abusate e Iravolte. Si dice presto: il tutto, 1'universale!

ma dove Io trovate voi nella realta delle cose , massime quando si

tratla dei voti. delle esigenze, delle aspirazioni che si atlribuiscono

al popolo ? Allora solo potete supporre ad una tal voce quella uni-

vcrsalita, quando la qualita medesima deir attribute appostole e per

se universale
;
e cosl se dite che il popolo \uole star bene, non vuo-

le star male, ha bisogno di mangiare ,
di dormire e di veslir panni,

potete star certo che do conviene a tutti e singoli i capi, ne vi e uo-

po di recarvi alcuna eccezione, se non fosse pei mentecatli. Ma come

toslo si viene a pensieri, ad affelti, ad inclmazioni, a tutto insomnia,

in che entra la diversita dei giudizii e la liberla dell' arbitrio, deh !

dove troverete voi cotesta universalita, che giustifichi il pur nomi-

nare popolazioni o popolo? Certo voi, sor Toto, diccndo si spesso

che il popolo romano non vuole piu sapere del Papa e del suo Cover-

no, Toi neppur potete atlribuire una siffatta propensione all' univer-

sale rigorosamente preso. Ne dovete almeno ecceltuare i clericali (e

.sapete quanti sono in Roma !
) ,

i quali non penserete che spasimano



1 56 CONVERSAZIONI

per cadere tra le unghie (lei loro nemici ;
ed ollre a cio ne dovete

eccelluare quella che lo scorso lunedi chiamaste yenterella, del-

la quale la piccola parte che vedesle cosi affeltuosa e riverente

verso il Ponlefice, vi dovette far capirc come per questo capo sia

disposta lulta. Di qui voi inlendete, che quella universalita
,
che do-

vrebbesi significare dalla voce popolo ,
in questi casi e piuttosto un

concetto della mente, che una cosa viva e reale nel mondo.

Merc. Veggo anch'io che dovunque entra la varieta del pensieri

e degli affeUi umani, 1'universale propriamente delto e rigoroso, non

e faccenda possibile ;
e pero se non si voglia sotlrarre ogni signifi-

cazione alia parola popolo, convien dire che quando a questo si at-

Iribuisce qualche inclinazione o ripugnanza, si deve intendere il mag-

gior numero, o lamaggioranza, come piulloslo dicono. Nel qual mo-

do sono salve le ragioni della rettorica ugualmente che della giustizia.

Perciocche il prendere la parte pel tulto si puo fare senza scrupolo ,

in forza di una figura chiamata Sinodica, se la memoria non nil

tradisce.

Segr. Sineddoche voleste dire.

Merc. Basta ! Sinodica o Sineddoche , per me e tult' uno
; e non

mi pare che tra quelle voci sia poi una molto grande differenza. Che

che sia di cio, e indubitalo che a quel modo la giustizia e messa al co-

perto. Nella impossibility di avere tutti che convengano in un solo

pensiero ,
la necessita vuole e la ragione dice giuslo ,

che se ne slia

al giudizio del maggior numero.

Aw. Bene sta ! E la cosa polrebbe correre, ogni qual volta si tro-

vassero i molti in vera necessita di venire ad una deliberazione. Ma

nel caso presente, che si attribuisce con tanta sicumera queslo e co-

testo al popolo romano
,
come puo essere necessaria , quando non e

neppure lecita la deliberazione ? chi 1' ha proposla ? quando si e di-

scussa? E sarebbe lepido che io dovessi essere noverato tra i nemici

del Papa per figura retlorica ! Ball' altra parte , gli avele voi contati

quelli che professano i sentimenti, che voi atlribuite cosi sicuramente

alia maggioranza, per quinci passare alia universalita, e per essa al

popolo? Eh! caro il mio Toto ! persuadelevi ! i voslri amici hanno

bisogno di un poco di moltitudine
, che sgomenli col tafferuglio e
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colle minacce, piu assai die di maggioranzc legali, che almenopre-

valgano col numero veramenle maggiore ! In sustanza il popolo sono

essi soli
,
benche pochissimi ;

ed al vero popolo appena resta allro ,

che essere conculcato dal dispotisrao, e smunto dalle imposte sempre

crescenti a sfamarne 1' insaziabile loro cupidigia. Dilemi per fede

vostra : il vero popolo dell' Italia annessa, deh ! che ha guadagnato

dsAYannessione? Sarebbe cosa troppo lunga il lessere il calalogo degli

acquisti che ha fatto ! Quello nondimeno, che, se non e il piu lamen-

tabile, e certo il piu palpabile, e 1' incredibile dilapidazione del pub-

blico danaro ,
che esce proprio dalle vene del vero popolo , per an-

darsi a sprofondare nelle borse del popolo filtizio
,
che o sta al ti-

mone
,
o si arrabballa per abbrancarlo. Nobili spiantati e indebitali

hanno ragguagliati i conti, e cornperano latifondi e pubbliche rendi-

te, che e una delizia; avvocatucci e mediconzoli senza clienti e senza

nome ,
diventali gia ricchi sfondolali

;
e perfino farmacisti

, tipogra-

fi, mercantucci ,
sfaccendati d' ogni ragione, che pescano con ambe

le mani nel pubblico erario ; il quale si dee rifornire dai sudori del

popolo e dai debiti, che dovraimo appianarsi con quei sudori mede-

simi. II soprarrivare poi d' un nuovo Ministero significa il gettarsi

che viene a fare una nuova falange di arpie affamale sul banchelfo

della nazione , per satollare se e 1' infinite suo codazzo di parent! ,

amici, aderenti
;
e cio con furia e foga febbrile, vedulo che dietro ne

sta un' altra piu affamala di lei, e che smania di occuparne il posto.

Se dunque si vuol parlare con verita, si dee dire, il popolo essere non

quel branco di mestatori che vendono chiacchiere , ed insaccano

quattrini ;
ma quelli che veggonsi condannati a fare le spese a lutla

cotesta vituperosa cuccagna ,
i quali sono veramente il maggiore, il

massimo numero. Di qui e che per la nostra materia
,
che riguar-

da la liberla ,
la civilta e 1' agiatezza ,

la significazione della paroJa

popolo si deve restringere alia vera mollitudine
, la quale e degli

operai, dei manual!, della gente minuta e dei poveri. Ora, a rispe-t-

to di questo ,
dico essere onore sommo dei nostri Pontefici 1' a\ er)o

coslituilo col loro governo cristiano in condizioni cosi libere
,
cosi

civili
,
ed aggiungo ancora cosi agiate ,

secondo , s'intende, lo stalo

suo
,
da entrare facilmente innanzi a lutti i popoli di questo mondo.
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Here. E vi basta 1'animo di pur nominare la liber la, Iratlando di

un paese e di un popolo, nel qualc sarebbe delilto il solamenlc par-

larne ! dove non e lecito stampare una linea, chc non passi sotto la

trutina di non so chc frati permalosi ed arcigni ! dove i rei politici

sono stivati nelle prigioni a languire ....

Avv. Troppa, troppa came a cuocere, sor Tolo mio! Ma io gia li

conosco cotesti vostri treni di Geremia
;
ed avete dovuto osservare,

die, quando pure me ne avele prolralla la filatessa a quindici o venti

capi di accusa, io, rubandovi il meslierc, bo fatto orecchio di mer-

cante, e non vi bo mai risposlo una sillaba. Ed oggi vi assicuro clie

ncppure me ne sen to gran voglia ! cbe se il nostro Segrelario fosse

meno nuovo di Roma, Io pregberei di farlo egli in mia vece. Che

volete? vi sono dei casi, ehe 1'avere Iroppa ragione vi fa passare ogni

voglia di disputare, soprattutto con gente, cbe si mostra poco dispo-

sta ad intenderla.

Segr. Quanlo a me, mi brigherei poco dell' essere o no lecito il

parlare di libeila, purche mi fosse dato il goderne con sufficientc

arapiezza; e mi parrebbe, adirpoco, ridicola la condizione di un

popolo, grande o piccolo che fosse, il quale, chiacchierando perpe-

iuamente di liberta, non potesse poi fare uno starnuto, cbe non sia

reglemente dalla pubblica autorita. Al popolo poi, di cbe parliamo,

non pare che abbia a recare grande fastidio lacensuradellastampa,

se pure qui Io scrivere pel pubblico non sia ufficio dei pizzicagnoli e

dei ciabaltini. Quello si fa dalle persone molto colic, le quali in Roma,

essendo universalmente cattoliche, non possono gravarsi, e di falto

non si gravano di una prescrizione del Concilio tridenlino. Chc poi

i non caltolici trovino quell' ostacolo o almeno quel correggimenlo

nella censura, cio e vera forluna del popolo, dal quale, in quellama-

niera, si rimuovono infiniti pericoli di corrompimcnlo e d' inganno.

Avv. Voi vi apponete egregiamente ;
e quanto a quest' ultimo ca-

po, non ho che aggiungere. Ma "per do che si altiene al parlare di li-

berta o piuttosto alia liberla del parlare ,
il nostro amico sbaglia a

partito ,
ed egli medesimo ne puo essere un argomcnlo. Io so,

mio caro Toto, che voi parlate e straparlate, e non sempre sulle pen-

dici solitarie di Monlemario
,
ne con persone ,

die vi contraddicono

e vi tengono lesta. E se con noi professate cosi spiegatamente le
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vostrc opinion!, pensa eke vorra essere in quel caife, che voi sapele r

dove lutli o vi tengono bordone o cantano a coro con voi ! Ne que-

sto solo: voi avele sprecati parecchi scudi pel trionfo della causa ita~

liana; voi avete mandata qualche letterina ad un certo giornale, die-

si stampa da alcuni Ebrei in Firenze; voi ricevete per la posta, co~

me ci diceste il Lunedi passalo, lettere da Torino dai vostri amici,

che vi ragguagliano della piega che prendorio le cose, pei vantaggi

delle comuni speranze. Ora se queslo so io, die certo non vi fo la

spia, e, fuori delle vostre liti, non mi brigo ne punto ne poco dei

falti ne vostri ne altrui; pensate se non si debba sapere da clii ha

troppo interesse di saperle ! E nondimeno chi vi ha delto mai una

sillaba? chi mai vi ha torto un capello? Credete a me ! sc in qual-

che altro paese di questo mondo parlasle dei governanli ,
come ne

parlate in Roma, gia da un pezzo s tares le in galera, o a respirare i

miasmi pestifcri di qualche isola dell'Australia o di qualche Caicnna.

Merc. Se non islo io in galera, vi stanno altri per aver pensato

e parlato come me
;
e gia vi dissi dei tanti rei politici ....

Secjr. Permeltete alia stima che ho di voi il pensare, che quei di-

sgraziali siano stati convinli di qualche cosa di piu, che non e il

pensare ed il parlare semplicemente. Nel resto se in questi Stati ci

fossero alquante centinaia di rei politici, io non potrei maravigliar-

mene, veduto le viccnde passate, i tanti conati alia rivolta e le re-

centi cospirazioni. Che se i cospiratori, oltre alle aderenze ed alle

protezioni di fuori, avessero altresi assicurata 1'impunita di dentro,

il mantenersi di qualunque Governo sarebbe irapossibile, e la liber-

ta medesima del popolo verrebbe manomessa ed assassinata !

Merc. Centinaia diceste ? Altro che cenlinaia! Le prigiom, le galee

rigurgitano, gli amici afflitli, le famiglie desolate. . . .

Segr. Traltandosi di cosa di fatto
,
io

,
come straniero, non saprei

che dire. PiuUoslo il signer Angelo puo essere in grado. . . .

Aw. In grado di slrabiliarne ! Guardale sicurezzar di asserzioni!

E perdonatemi, amico bello, se ve la spifiero! Quando mi avviene

di udire somiglianti strafolcioni
,
mi senlo per avvenlura piu pronta

la mano, che non la lingua alia risposta. Appunto 1' altro ieri, ve-

nuto a questo discorso con un personaggio, die ha le mani in pasla 7

e deve saperlo exofficio, potei cavare il netto di quesla faccenda. Ora
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sapreste dirmi quanti sono i rei polilici di tulto lo Slalo? ed inlendo

tutto lo Stato, non qualc e ridotto al presente ,
ma qual era prima

dell' invasione piemontese ,
essendovenc del condannali prima di

q-uella. Dite, indovinalc !

Merc. E chi lo sa? cbi puo saperlo? Ma al caffe, dove soglio an-

dar io , si pensa e si dice per fermissimo che siano alcune migliaia.

Aw. Sarebbero, se fossero quanti ne hanno il merito
;
ed assicu-

raievi che se si fosse fatlo cosi
,
noi non ci troveremmo nei brutli

termini, in cbe ci troviamo. Ma in realla i rei politici sono, ora che

parliamo, cinquanlatre. Signorsi! In uno Slato di tre milioni d'ani-

IBC , e cosi insidiato
,
cosi tartassalo

,
soli cinquantatre condannali

per delilli politici : ne uno di phi, ne uno di meno. E vi do per cosi

certa questa cifra, che quando vi venisse fallo di scoprire, che sono

di piu, io vi paghero tanli pranzi o alia Cuisine classique o da Spill-

mann, avosira scelta, per quanle unita vi avvenisse di aggiungervi.

Ma stale cerlo
,
che come io non iscomodero la mia borsa

,
cosi voi

rcslerete a denti asciulli.

Segr. Pare impossible che le cose sliano cosi, dopo le tanle la-

mcntazioni sopra le severita inaudite di questo Governor E nondi-

m-eno quando nel presenle si camminasse per la stessa via, che pel

passato, non mi maraviglierei se quei pochi, che, appunto per essere

si poehi, debbono considerarsi come la crema ed il fiore, trovassero

iulercessori poderosi, che chieggono grazia ed anche amnistie. In-

tajito per quelle migliaia e migliaia che gemono per pretesli politi-

ci nelle prigioni dell' Italia una
, sopratlulto nel Regno ,

non vi e un

cane che diasi un pensiero al mondo o spenda una parola ! Ma la cosa

va co' suoi piedi ! Essendo coloro che incarcerano in Napoli fralelli

carnali dei carcerati di Roma
,
e nalurale che chi spalleggia quelli in

IS
T

apoli a carcerare, deve proteggere questi in Roma ad essere scar-

cerati. Eh! che oggimai le commedie della filantropia, che predica

clemenza a servigio dei sellarii e dei cospiralori di lutte le fatte, e

fascia opprimere , spogliare, manometlere, trucidare la gente onesla

e cristiana, non polranno piu corbellarci !

Ilwyuito e la conchiwione sara pubblicata nel prossimo venture quaderno.



LA SACRA ALLEANZA
DEL

In un arlicolo inlitolalo : Genesi del movitnenlo elerodosso italia-

no 1, parlando della Sacra Alleanza, la definimmo : il rilorno ad un

Vangelo protestante ,
c piu solto dicemmo della raedesima : Ecco

dove ando a parare finalmente quello spirilo di conciliazione e di

sdolcinata filantropia, promosso dal pielismo nella Saora Alleanza,

e sposato all'indipendenza elerodossa, necessariamente sottinlesa in

quel Verbo di Vita, che tre professioni diverse di Crislianesimo ave-

vano posto alia tesla della societa europea 2. Queste parole a qual-

cbe nostro leltore sembrarono molto acerbe contro un alto si celebre

e da molli buoni tanio applaudito pel nuovo indirizzo, che con esso

s'intese dare alia moderna diplomazia. II perche ci si chiese aquali

ragioni noi appoggiassimo quel severo giudizio. Noi ben volenlieri

soddisferemo con brevita a cotesio desiderio
,
recando prima il lesto

medesimo di quella memorabile Convenzione, e mostrandone poscia

le spirilo di chi la detto, i traviamcnli a cui fu slrascinato, e le con-

seguenze che dovevano derivarne.

Ecco dunque quel documenlo volto nel nostro idioma :

In nome della Santa ed individua Trinita,

Le Maesta dell' Imperalore d' Austria, del Re di Prussia e del-

f
'

Imperatore di Russia
,
in seguito ai grandi avvenimenti che hanno

1 Civilta Cattolica Serie V, vol. IV, pag. 566.

2 Ivi pag. 574.

Serie Vf vol. V, fasc. 308. 11 5 Gennaro 1863



162 LA SACRA ALLEANZA DEL 1815

segnalato in Europal' ultimo Iriennio, c principalmcnte pei benefizii r

di die la divina Provvidenza voile essere larga ai loro Slati
,

i cui Go-

verni posero in lei sola ogni fiducia e speranza ;
convinti che V anda-

mento, a cui debbono appigliarsi i tre Potenlali nelle niutue loro re-

lazioni
,
deve appoggiarsi sovra le sublimi vcrila insegnateci dalla

Religione del Dio Salvatore ;

Dichiariamo solenneraente essere unico oggctto dell' atto pre-

sente manifestare, al cospelto dell' universe, 1' inconcussa loro deler-

minazione di non avcre quindi in poi allra regola di condolta, sia

nell' amministrazione interna dei loro Stall rispeltivi, sia nelle esler-

ne relazioni politiclic, che i precelli di essa Religione santissima,

precetti di giustizia, di carita, di pace; i quali, lung! dall' essere ap-

plicabili solianto alia vita privata, debbono anzi influire direttamente

sopra i consigli dei Principi e guidarne ogni passo, unico mezzo ehe

sono di rassodare gli umani istituti c correggerne le imperfezioni.

Convcngono dunque le loro Maesta nei seguenli arlicoli:

ART. I. Conforme allo parole della Scrittura Santa, che atulti gli

uoraini comandano di riguardarsi come fratelli
,

i tre MonarcM con-

traenli saranno congitmli pei legami di verace e indissolubile fra-

ternita
,
e riguardandosi come compatrioti ,

si presteranno in ogni

luogo ed occasion assistenza
,
aiuto e soccorso

; riguardandosi poi

rispelto ai loro sudditi come padri di famiglia, li condurranno col

medesimo spirilo di fraternita, onde cssi sono animati per difesa

dclla pace, della religione, della giuslizia.

ART. II. Per conseguenza il solo pnncipio diretlivo sia dei Go-

verni, sia dei loro sudditi
,
sara di renders! servigii scambievoli, di

altcstarsi con inalterable benevolenza 1'affetlo, di che debbono es-

sere scambievolmentc animati
,
come mcmbri dl Una medesima na-

zioue cristiana ,
come delcgati dalla Provvidenza per governare tre

rami di una stcssa famiglia, cioe 1' Austria ,
la Russia, la Prussia :

nel die vcrranno a confessare die la nazione cristiana, di cui co'

loro popoli fanno parle, non ha in vcrita altro Sovrano fuor di colui
,

a cui solo appartiene in propriela la potcnza, perche in lui solo stan-

110 tutti i tcsori dell'amore, della scienza, dclla sapienza infinila ,

cioe Dio
,

il nostro clivin Salvatore Gesu Cristo
,

il Verbo dell' Al-
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tissimo
,

la parola di vila. Lc loro Maeslii raccomandano dunque ai

ioro popoli di confortarsi ogni dl piu nei principii e ncll-cscrcizio del

<loveri insegnali dal Divin Salvatore
,
non essendovi altro mezzo di

godere di quella pace sola durevole, clie nasce dalla buona coscienza.

ART. III. Tulle le Polenze, che vorranno solcnnemcnle ricono-

sccre i sacri principii che dettarono Tallo presente, e cbe vedranno

quanto eimportante alia felicila delle nazioni da lanto tempo agitate,

die queste verila esercitino lutla 1' influenza che ad esse compete , sa-

ranno ricevute con egual premura ed affetlo in questa Sacra Alleanza.

Fatto in triplice copia, e segnato a Parigi I'anno 4845 il "/^
Settembre.

FRANCESCO

FEDERICO GUGLIELMO

ALESSANDRO I .

Tal e il lesto di questa famosa Convenzione, nella quale se doves-

simo riguardare unicamente 1' islinlo di pieta che la detlo ad Ales-

sandro, e la fece accogiiere dai Colleghi ,
noi credercmmo fallire al-

ia giuslizia e ad ogni equila, se non ammirassimo un gran fatto, che

tentava iniziare un' epoca novella nei fasti della diplomazia europea.

X}uel dichiarare solennemenle, al cospelto d'una generazione o in-

-dififerente o volterresca o febbroniana, il Vangelo essere legge non solo

<dei privati, ma ancora dei Governi; il Redentore, Verbo di Dio in-

<carnato, essere il solo Monarca, a cui e Principi e popoli debbono

ossequio ed obbedienza
, fu un passo smisurato nella vera ristorazio-

nc dell' ordine sociale
; fu un esempio che, ben compreso e meglio

imitato, sarebbe la sola via, per cui possa giungersi al vero termine

<li quegli sconvolgimenli, che da si lungo tempo, come dicono i trc

Monarchi, vanno agitando i popoli. E i nostri lettori debbono vede-

re per loro medesimi quanto onore ne ridondi alia Chiesa catlolica,

quanlo disdoro alia eterodossia protestante, per essere la sostanza di

cotesto atto una solenne rivocazione del troppo famoso Trattato di

AVeslfalia, il quale, per aver sancito appunto, sotto gl' impulsi del

proleslantesimo, il principio contrario, fu dalla Santa Sede altamen-

ie riprovalo. Gotesta riprovazione formo per due secoli lo scandalo
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c lo scherno dci politic!, i quali trovarono una sapienza mera\)glio-

sa nei due Congressidi Miinster e di Osnabriick, die secolarizzaro-

no la diplomazia europea, escludendone inleramente le influenze re-

ligiose. 11 confessare die senza tali influenze non \i e salvezza per

le nazioni, non vi e pace ne unione per gli Stali, non \i e coscienza

pei diplomatici, non durevolezza per le isliluzioni; il confessare che

tutle le nazioni crisliane debbono essere raembri di una famiglia mo-

desima, e die grinleressi pubbiici debbono essere governali con quel

Vangelo raedesimo die regolale azioni private; tulto questo fu un

dire che 1'ateismo legale e 1'internazionale, sanzionati 1' uno e 1' altra

dal Trallato di Wetsfalia, erano stati un assurdo morale, un delitto

politico ed una sventura universale; e fu per conseguenza una solcn-

ne approvazione dei biasimi e delle proleste solenni, con cui la San-

ta Sede avea confulati gli assurdi, condannata la colpa e prenunziale-

le sventure. Lode dunque, sotto tale aspetlo, al cuore di quei Monar-

chi, i quali, senza ben comprendere il passo che davano, risloravano

in faccia alia societa europea una qualche idea cristiana, quasi come

lo scelleralo Robespierre, inorridito allo speltacolo della Francia sen-

za Dio, palpitante sotlo le unghie dell' ateismo
, gridava : rislorate

1'esistenza dell'/ft-re supreme.

Ma se era lodevole il desiderio di fare rivivere e trionfare nella

societa europea la legge del Verbo umanato
;
fu egli ugualmente sa-

vio il concetto che se ne formarono quei tre potenti, ed il mezzo COR

cui tentarono effettuarlo? Ogni leltorc callolico vedra facilmenle die

1' eterodossia regnante rendeva impossible ai tre Monarch! il formar-

si un giusto concetto di quel Cristianesimo che volevano ristorare, e

che essa medesima doveva guidarli fmalmente a stabilire invece nel-

la societa internazionale quel despotismo della forza, che germina ne-

cessariamenle ovunque trionfa il razionalismo protestaute.

Ed in quanto alia falsila del concetto, che adombravasi sotto il bel

titolo di Crislianesimo, senza andare col De Maistre in cerca del cbi

stesse dietro le scene o facesse da suggerilore in quel dramma 1
(il

1 Je sms parfaitement informe des machines que les illumines ont fait jou-

er pour s'approcher de I'augusle auteur dc la convention, et pour s' emparer

de sen esprit; les femmes y sont entrc's commc elles entrent jw/ow/.La Maison

de Savoie et I'Autriche, Turin 1859, pag. 30.
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che darebbe lume a comprcnderne lo spirilo) ;
basta osservare gli

attori chc vi figuravano, per capire il valore, o piuttosto la nullita di

quclla dichiarazione. II Capo dclloScisma greco, I'lslitulore dell'E-

vangelismo protestante, 1'Erede del sacro romano Impero caltolico

alzavano la voce al cospelto dell' universe, promellendo irrevocabil-

mente di prendere per norma di loro relazioni poliliche la Religione

di Cristo, unico mezzo di rassodarle e perfezionarle
1 ! Dio buono !

ma di qual Religione, se il ciel vi salvi, parlale voi, e a quali precelti

inchinale la fronte? A quelli del Santo Sinodo di Pietroburgo? del

Concisloro di Berlino ? del Pontefice romano ? Da quale di coteste

autorit& riceverete voi gl'indirizzi per proleggere, come padri di

famiylia, la pace, lareligione, la giustizia dei vostri suddili? Ve lo

dicono i fatti, savio lellore; ve lo dicono lo Knout di Siemazho, le

career! deH'Arcivescovo di Colonia, posti a fronle del Concordato au-

striaco. Ouei Ire spiriti die produssero lali disparatissime conseguen-

ze, oh! davvero erano capaci di ridurre V Austria , la Prussia e la

Russia in una sola famiglia, in una sola nazione crisliana 21 : Qhi-

me! Lo spirito era religioso, ma la mente era cieca; e i tre dabbene

Monarch! non sapevano che si dicessero, che volessero, che potes-

sero, neir atlo medesimo che si professavano concord! a promuovere

il Crislianesimo.

Vero e che mentre nel terzo articolo dicono di voler dare alle ve-

rita evangeliche tulta 1'importanza, di cui esse sono capaci 3, la ri-

ducono negli articoli precedent! alia servigevole benevolenza che dee

riunire i sudditi ed i Sovrani in una vera e indissoluble fraternila .

1 Declarons solennement A LA FACE DE L'UNIYERS, de ne prendre pour.

regie de... conduile.... que les pre'ceples de celte religion saintc.

2 LA NATION CHRETIENNE.... N' A REELLEMENT D'AVTRE SOVVERA1N QUE CELUl

A QVI SEUL APPAETIENT EN PBOPRIETE LA PUISSANCE, PARCE QU' EN LCI SE TROU-

VENT TOPS LES TRESORS DE L*AMOUR, DE LA SCIENCE, DE LA SAGESSE INFINIE CtC.

3 CES VERiTEs EXERCENT TOUTS /' importance qui leur appartient (Art III

pag. 15).

4 Le trois monarques contractants demeurcront wris par les liens d'une

fraternile veritable et indissoluble... Le seul PRINCIPE EN YIGUEUR. . sera celui

de se rendre reciproquement service, de se temoigner, par une bienveillance

inalterable, I' affection mutnelle dont Us doivent tire animes.
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Ma colesto stesso frasario evangelico qual senso poleva avere in quel-

lc Ire tcslc diverse, e quale valore dovea acquistare nella pralica? Fra-

Icrnila ehicdeva la Chiesa fin dai suoi primordii, quando assisleva i

pagani appestati, e quando scomunicava e git lava in balia a salanas-

so gli erelici
;
fralernila ! gridavano dall'alto della ghigliollina i gia-

cobini; fralernita, alia tesla degli esercili devastator! i capitani della

Repubblica francese : di quale di coteste fraternita ci parlavano dun-

que i Monarclii? Se il prime pregio di una paltovizione, di un contral-

to, di una legge e la chiarezza, die scansi qualsivoglia anfibologia,

confessate, letlore, che questo pregio non brilla nelle formole della

Sacra Alleanza : e il solo coslruito die se ne puo trarre e eke i tre

Monarclii assuraono I'inipogno di tollerarsi scambievolmente nelle di-

scordanti opinion!, e di aiutarsi fraternamente a coslringere i proprii

suddili a rivcrirc il Yangelo delle loro rispetlive Maesta. Essi insom-

nia stabilivano fra se, per regola della loro politica e delie mutuc loro

relazioni, qucl naturalismo, da cui nasce Ira i privali 1'evangelismo

protestanle; il cui simbolo si riduce a far bcne a tutti, non creder

nulla, non disputare di nulla. Sotto tale aspetto la Sacra Alleanza

era (Junque il compimento del ciclo protestanle fra le nazioni, come

la filanlropia e il compimenlo del ciclo protestanle fra gi'individui.

Questa nasce per effello di stanchezza c di disperazione, dopo un

lungo disputare sopra i dommi che niuno credo con fermezza; dopo

un lungo gareggiare pel trionfo, cui niuno giunge a riportare com-

piutamenle. Allora i settarii veggono necessario finalniente il muluo

tollerarsi, I Ire Monarclii conlracnti, slanchi delle crudelta giacobi-

nesche, slanchi delle guerre repubblicane ed impcriali, vedevano la

necessity del principio religiose che assicurasse la [pace, vincolando

le coscienze. Ma, disperando di rinvcnirlo e di farlo trionfare con

1'unila della fede, lo riduccvano all'unila della lolleranza e della

filantropia.

II concetto dunque della Sacra Alleanza era lull' altro che il desi-

derio dei Ire alleati. Mentre questi bramavano rislorare nella societa-

europca 1'unico regiio del divin Salvalore Gcsu Cristo
,

la Parola di

Yita comme unique moyen de jouir de CETTE PAix^qui nail de la

BONNE CONSCIENCE , qui sEULE EST DURABLE; slabilivano in verila
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il regno dcll'umana ragione, sola interprete di colcsto Cristianesimo

eelcltico
; incapace di guidare Ic coscienze

,
di dare unila agl' intel*

letti ,
di dare stabilila alle isliluzioni

Alia falsila poi del concetto dovea corrispondere necessariamente

1' impotenza nella esecuzione
;
stanleche qual valore poteva avere la

supposta Parola di Vila pronunziata da Ire Principi secolari
, ugual-

mente discordi nel credere e nell'operare? Sterile d'ogni effetto sulle

coscienze, 1'alleanza dei Ire, e poscia dei cinque Monarch!, si trovava

nell' allernativa o di rimmziare per sempre alia speranza di quella

pace universale che volevano stabilire
,
o di ottenere cotesta pace

con la potenza delle baionette, poiche indarno la speravano dalla

Concorde obbedienza degl' intellelti e delle coscienze. Ed appunto a

questo secondo parlito si appigliarono i tre Monarch!
,
come gia lo

prevcdeva lo sguardo acutissimo del pubblicista savoino 1
;
ed allora

incomincio quell' anfizionato europeo ,
innanzi a cui tutte le rainori

Potenze dovcllcro tacere, come la terra al cospetto d'Alessandro 2. Se

non cbe essendo cosa ardua, per non dire impossible, anche la con-

cordia di cinque tcste potenti, il regno della Parola di Vila dovelte

finalmente ridursi al regno delle pluralita introdotto tra le nazioni
,

come il parlamentarismo 1' introduce nel governo di ciascuna di es-

se. E poiche cotesta pluralila si forma ordinariamente per \ia d' in-

teresse, ecco la societa internazionale governata finalmente o pint-

tosto tiranneggiata, in nome del Vangelo ,
dab

1 '

interesse, divcnuto

arbitro supremo di tutte quelle societa, dalle quali 1'eterodossia pro-

lestante riesce ad espellere le influcnze cattoliche.

Questo perlanto fu Tultimo risultamento di quella Sacra Alleanza,

oye un affetto sincere di pieta, traviato da un falso concetto di Cristia-

nesimo indipendcnte e senza domma, riusci ad un termine aflfatlo con-

trario all' inlenlo dcgli august! contraenli. Ouesti speravano introdur-

1 C' est line verite aussi triste qu' incontestable
, qu' il n' y a que quaf.re

souverainetes en Europe, et ce n" est pas sans raison que dans le traite de

Vienne dies se nomment les Puissances; en effet il n'y en a pas d'autres La

Maison de Savoie et 1'Autriche pag. 31. N. B. Vi si aggiunse poscia quiiita

la Francia.

2 Siluit terra in conspectu ems. I. Mach. I, 3.
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re nella diplomazia europca un principio di coseienza religiosa che

ne togliesse 1'anarchia, senza slabilini 1'arbilrio del dispolismo; ma

giunsero in realta a stabilire 1' impossibility di una coscienza comu-

ne, e il despotismo della pluralita incoronala : lanto e vero che non

e possibile per la socleta europea altro fondamenlo fuor di quello,

sul quale ella surse la prima volta, il Cattolicismo 1 !

La Sacra Alleanza, cosi stabilita, dovea servire e sen'i realmenle

all'iodirizzo delle faccendc curopce. Ma per la doppia impronta

ck'ella porlava dalla bonta pcrsonale dei contraenti e dall'errore di

loro speculazione ,
coteslo indirizzo vacillo perpeluamcnte ora ien-

dendo alia conservazione dell' ordine
,
ora prcparando disordini no-

velli
,
secondo die s' informava dal principio d' autorila e di giusti-

zia, o da quello d' indipendenza e di filantropia. Tal fu ilcarattere di

qucU'epoca che fu delta la Rislorazione, e clie, sollo nome di yiuslo

mezzo
,

fu un perpetuo patleggiare della luce colle tenebre
,
un

perpeluo oscillare tra la giuslizia e la iniquila. Ouando gli eccessi

della indipendenza demagogica avevano condolla una nazione a pe-

ricoli estremi ,
1' islinto di conservazione sopiva per un momento le

moine sdolcinate della filantropia, e la giustizia prendcva il suocor-

so e tornava la sicurezza nella socleta. Ma appena svanito il perico-

lo
, ripigliavano allivita i falsi principii d' indipendenza ;

e indipen-

denti le cqscienze, indipendenli le lingue, indipendenli le penne, i

torchi
,
le associazioni

,
ricominciava quella guerra di principii , che

nel fondo dei cuori stabiliva la rivoluzione, menlrc a galla pai-eva re-

gnasse nella sociela la bonaccia. Solo il Catlolicismo guerreggiava a

visiera alzala conlro quei principii d' indipendenza, die andavano ri-

prislinandosi solto nome di conquiste del 1789. E 1'augusta voce

del Vicario di Cristo luono sul labro di Gregorio XVI nella celebre

cnciclica Mirari, la quale accese fra gli scogli dell' occano un faro
,

quasi per illuminarc nelle imminenti burasche gli amid sinceri della

liberla verace.

1 Fundamenlum aliud nemo potest poncrc praeier id qitod positum est,

quod est Christm lesus. I. Corinth. Ill, 11.
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Ma le influenzc di qtiello spirito crano si gagliarde, die, penelrando

in moltissime tesle cattolichc, dicdero cosi agio alia indipendenza ele-

rodossa di ripigliare 1'opera del 1789, S' incomincio dal distinguere

nel secolo presente i polcnli ingcgni dalle opere malvage: c primo

d'ogni allro torno in onorc quell' uomo straordinario, al cui dispo-

tismo, obliato ormai daU'Europa, sopravvivea soltanto la memoria

simpatica di un valore maraviglioso c di un' immensa svenlura. E
alle glorie dell'Impero cento nomi si associarono, ai quali se man-

cava per lo piu il pregio deH'onesta
,
non mancava quello dell'ardi-

menlo e dei grandiosi concetti. Si passo quindi a dislinguere i prin-

cipii dagli abusi inevitabili in tempo, come dicono, di transazione,

e le pretese liber ta promulgate gia dalla rivoluzione, vennero ribene-

dette. Cosi comincio a formarsi quella scuola dotlrinaria, vero flagel-

lo del mondo, la quale, coi suoi palliativi e colle sue mezze misure,

aperse 1'adito al torrente rivoluzionario colla cooperazione sovente

di persone bene intenzionate e non del lulto malvage. Coll' irrom-

pere poi di questo in ogni sfera sociale
,
venne ad estinguersi nei

popoli la riverenza al diritto e ne' govcrnanli la fede ai Tratlati
,

ri-

ducendosi omai le genti ad appoggiare ogni speranza di pace sopra

eserciti sterminati, tcnuti perpetuamenle sul pie di guerra, e dubi-

tando se le convenzioni internazionali sieno scrilte perche si osser-

vino, ovveramente perch^ si deridano.

Tal e il termine lultuoso
,

in die sfumarono le speranze della Sa-

cra Alleanza, non ostante le aspirazioni generose dei tre Sovrani im-

promettcntisi di ristorare la sociela colle verita del Vangelo. L'errore

fu di ricorrere al Vangelo non interpretato dall' autorita infallibile

della Chiesa
,
ma abbandonato al capriccio del senso privalo nell' a-

malgama di tre teste informate di diversa credenza, e pero incapaci

di dare unita di base all'edificio sociale die voleva ricostruirsi.



UN ANTICO COMMENTO
BELLA DIVINA COMMEDIA 1

Non sappiam dire quanlo diletlo abbiamo preso della lettura di

queslo Commento, il quale, a malgrado della stimain die era tenuto

comunemente da' dotli
, pur tuttavia si rimaneva da lunglii secoli

quasi dimenticato nelle antiche bibliotcclie, doveappena aveal'onore

di essere consullato da qualche studioso della Divina Commedia
,

owcro dimostro ai foreslieri come cosa da avere in pregio per li-

tolo di anlichila. Ora per contrario
, grazia dellc cure del chiaro

signer Giannini e del coraggio tipografico de' fratelli Nistri
, puo ,

ognuno die il vuole, procacciarsi con poca spesa un'opera si prezio-

sa e goderlasi a suo piacimenio.

E se altro non fosse, il solo mefito della lingua e tanlo c tal pre-

gio di cotesta scriltura, die com'e stalo un vero acquisto per la pa-

Iria lelleralura la pubblicazione di essa, cosi e da rcputare un gran

servigio die gli editor! hanno reso a quanli si studiano di coltivare

il noslro idioma. Vero e che solto un rispello facea pur parte del co-

mune lesoro
,

in quanto e lesto di autorita per gli Accademici della

Crusca, e come tale e allegala di tratto in tralto nel loro grande Vo-

cabolario. Ma se il giudizio di si autorevole tribunale sentenziava

cosi solennemente sopra il merito di Francesco da But!, non era con

do aperto ad ognuno 1'adito a cotanlo maestro : ei si restava tuttavia

1 // Commento di FRANCESCO DABun sopra la Divina Commedia di Dante

Allighieri. Sono tre volumi in 8. grande di oltre 800 pagine ciascuno, pub-

blicati, per cura di Cresceiitino Giannini, dai Fratelli Nistri in Pisa, iiegli

anni 1858, 1860 e 1862.
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inaccessibilc ai piu bramosi d'impararc ,
ed era^come aslrctto a ta-

c-ere solto la custodia di gclose serrature. Di die tanto piu gradita e

dovula riuscire la sua comparsa nel mondo letlerario
, quanlo piu

riconosciuto era il valorc di lui, e piu desiderata la sua voce.

II che essendo cosi, non ha mestieri delle noslrc parole chc lo com-

mendino alia stima di quanti studiano a purita e nilidezza di lingua.

Pure non sappiam tenerci da dime alcuna cosa, almeno per le gene-

ral! . Ed ei ci sembra di potere in poco comprendere tallo, affermando,

che nel Commenlo di Francesco da Buli vigoreggiano lutli i pregi,

che ci rendono cosi deliziose le scritlure del Trecento, e men frequent!

e piu leggieri Ti appariscono le ombre di que' difelti 1, i quali, fatte

alcunc rare eccezioni
,
sono comuni agli autori di presso a quel tem-

po. Francesco ebbe la vcntura di nascere in Buli, castcllo della giu-

risdizione della citta di Pisa, tre anni solamente dopo la morte del-

I'Allighieri. Ei dunque rilrovava la lingua gia uscila di bambina,

gia \egeta e vigorosa, c per opera di quel sovrano ingegno educata

a tutte le forme di bellezza, che essa puo prendere, dalla piu sem-

plice e schiettaalla piu grave e maeslosa. La quale influenza di Dan-

te, die pur fu tanla sopra gli scrittori di quel secolo, cbbe per avyen-

tura in lui effetto maggiore, in quanto che essendo obbligalo, per

rufficiodiespositore, di penetrare le intlme fibre del divino poema,

e percio studiarne altesamente le parole e i modi, veniva con do a

farsi quasi sustanza e sangue di tutte quelle si maravigliose bellez-

ze, ond' e fiorita da capo a fondo la Divina Commedia.

E si noli che Dante non creo egli la lingua. Dante uso Y idioma

che adoperavano allora le piu colte e gentili persone ,
ed esso chia-

ma Volgare illustre, non isdegnando d' innestarri di tratlo in tratto

alcuni modi piu scelti de' varii dialetti che dominavano nelle diverse

1 Notiamo ai lettori, che avessero poca pratica de' codici antichi, che

1'editorc ha creduto di dover riprodurre il testo del Buli colic forme e

desinenze proprie di que' tempi, e con allre partlcolarita che avea la pro-

nunzia per le circostanze del luogo. Di che alcuni poco esperti potrebbero

aver fastidio, e forse scandalizzarsi come di errori. Oltre a questo la lezio-

ne in parecchi luoghi ci pare sbagliata, o almeno assai dubbia. Delia qual

osa non vogliamo porrc colpa all'editore, il quale non ha avuto che solo

due codici a suo sussidio: diciamo pero c
1

e ci sarebbe:piaciuto, se sempre

nc avesse falto avvcrtito il Icttore a pie di pagina.
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contrade dell' Italia. Ma in qucsto si rivelo la singolare polenza del

suo ingegno ,
che ei seppe rinvenire

,
in una lingua ancor rozza ed

informe, cosi ricco tesoro di parole, da agguagliare 1'ampiezza por-

tenlosa delle sue idee
;

e quelle parole congiugnere in guisa , che

non solo esprimessero esaltissimamente qualunque pensicro o sfu-

niatura di pensiero egli volesse
,
ma di piu ,

che di quegli congiu-

gnimenli provenissero locuzioni cosi propric e nalurali per un ver-

so, e per 1'altro cosi nuove e peregrine, che sarebbero 1'ammirazio-

ne di iutli i secoli avvenire. Or queslo che c lanta lode del divino

Poeta, viene per somigliante ragione a formare il miglior pregio del

Commenlo del Buli. Ei si toglieva 1'incarico di esporre Dante pub-

blicamente
;

sicche alle sue lezioni sarebbero accorsi non pure i

Jetterati ,
ma in gran numero ancora

,
e forse in piu , gl' idioti e

volgari. Pero egli si incite a ricercare i concetti del Poela con quel-

la minutezza che si voleva per appressarli alia intelligenza di ognu-

no
,

e recilando inciso per inciso tutla dal primo all' ultimo verso

la Commedia
,
ne rende le sentenze con parole piane e popolari , e

con facile costrulto. Cio che dunque fu per Dante una pruova im-

mensa d' ingegno ,
di tradurre cioe pocticamenle i sublimi concepi-

menli del suo intelletlo nella lingua del popolo , nobilitando questa,

senza punto trasformarla
,

e dando a quelli per essa una impronta

di vita, che aveva esserc ed atto negli usi e ne' modi del linguag-

gio comune
;

cio diciamo ,
dovea essere una conseguenza naturale

iiel Conamcnto del Buli. Imperciocche non aveva egli da for allro,

se non esporre con acconce parole e con facile prosa quello che il

iesto gli offeriva poeticamenle pronunzialo. Or gli potcvano venir

meno dizioni e forme di dire nobilissime
,
e fior di bellezza, quando

per una parle gli erano posli innanzi dal Poeta concetti altissimi a

spiegare, e per 1'allra tulta quasi la lingua era oro, c i modi piu

elctti fiorivano sponlanei sulle labbra cosi dell' uomo volgare , come

del letteralo? Che se ingegno e coltura poteano pur molto valere in

questa bisogna ,
il noslro Commentatore sorli da nalura una menle

assai destra
,
cd ebbe ornamento di ogni scienza c disciplina : anzi

i suoi sludii predilctti ,
i quali professo per lunghi anni

,
furono ap-

punlo quelli che aiilicamente erano compresi sollo il nome di Gram-

inatica, e che ora con vocabolo equivalenle appelliamo di Ictteralura.
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Le quali condizioni messe insiemc
,
dovea riuscire il Commento

del Bull un lesoro veramcnlc prezioso di bellezzc di lingua : c cosi

fu. E non importa chc queslo die diciamo possa riuscire sotlo

<jualche risguai\;0 quasi a menomare il merito dell'Aulore, nell'alto

chc rilcva il pregio dell' opera. Imperciocche nel fatlo della lingua

quello che piace piu e rapisce ne' noslri anlichi
,
con un tale altrai-

mento che si puo senlire sibbcne
,
ma non esprimere ,

e quella

schielta semplicita che spira dalle lor pagine , quell' ingenuo fulgo-

re di bella \irginale che innamora appunto perche tulto natura, quel

calore di vita che era acceso in certa guisa nell' alito di un popolo

che cosi appunto parlava.

Ma se e questo, le medesime quali ta che fanno pregevole il Com-

mento di Francesco da Buli, si dovranno ritrovare negli allri di quel

secolo, e renderli alia slessa maniera commendevoli. E perche no?

Imperciocche non facciamo qui esame del merito di lui in quanto

sposilore, ma solo mettiamo in moslra il pregio in chc debb' esser

tenuto, come aulore di lingua. E chi puo dubitare che a questo ti-

iolo non abbiano generalmente diritlo gli scritlori del Trecento, che

fu il secolo dell'oro per la lingua? Nondimeno in cio slesso e da por-

re differenza tra scrittore c scriltore
,
come appar chiaro : e noi in

queslo genere di lavori non crediamo di errare se , fatta eccezione

del Boccaccio , mettiamp in capo a tulti Francesco da Buli. Egli

d'ingegno non inferiorc a nessun altro di que' che tentarono la me-

desima pruova, facilmente piu erudito di lulli loro, si raise all' ope-

ra, non gia per un privalo esercizio
,
ma per esporre pubblicamen-

le le sue lezioni
;

e cio fece in eta matura e quando la lingua era

Teriuta quasi nel colmo della sua perfezione: ragioni che messe in-

sieme c' inducono di leggieri a dargli il vantaggio della preferenza

sopra i suoi competitor! ;
o per dir meglio a spiegare quella superio-

rila che senliamo in lui nel confronto cogli allri.

Potrebbe alcuno solamente dubitare chc cio non sia per rispello

dYAnonimo, che e conosciulo comunemente col tilolo di Oltimo Com-

mento
,

e fu pubblicato in Pisa assai anrii indietro pe' tip! de' mede-

:simi fralelli Nistri 1. Certo anche quello e un classico monumento di

1 L'Ottirno Commento della Divina Commedia ,
testo inedito di 1111 Con-

temporaneo di Dante, citato dagli Accademici della Crusca. Pisa 1827-29.
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lingua nel mcdesimo genere ;
c noi in altro tempo abbiamo avuta

commodiiadi scnlirne le rare bellczze, c di ammirarle. Contutto do

non sapremmo condurci si facilmente a dar senlcnza
; conciossiacho'

ad essere csatti
,

assai maggiore ponderazione si richiegga c studio

di ragguagli, die non possa csscrc in una semplice letlura, imprcsa

per vaghezza e continuata per dilcllo. Ma quando ancora gli si des-

se la precedenza per tal riguardo ,
non verrebbc per questo a per-

dere nulla del suo raerito il Commcnto del Bull
,

considerate come

testo di lingua ;
e dall' altro canto gli rimarrcbbe tulto inlcro il van-

laggio, che senza molto acume di crilica si discoprc in esso, di mag-

giore pienezza di dottrina e piu giuste e ingegnose inlerprctazioni.

E qui naturalmente sarcmmo condotti a dover ragionare del meri-

to di questo Commcnto
,
non piu come di opera di lingua, ma come-

di esposizionc crilica della Divina Commedia. Ma perciocche se~

condo un tale rispetto s'intreccia colla quistione intorno la vera in-

tclligenza del Poema di Dante
,

noi siamo obhligati di allargare la

controversia
,
non considcrando piu il Commento del Buti per se so-

lo, ma con esso i comment! in generate del secolo di Dante.

E primamente ci viene innanzi uri pregiudizio comune a moltissi-

mi de' nostri tempi ,
i quali riguardano gli antichi commentator! COR

quella sorte di compatimcnto, die stiolsi avere a persone di buone=

parli ,
le quali per difelto di abilila faliirono ad una imprcsa, die

intrapresero con otlima intenzione. Oh, gli anlichi commentatori di

Dante ! lianno reso si certo un grande servigio all' immortale Poeta,

leslimoniando cosi la stima del suo secolo ai secoli posteriori : ban-

no reso un servigio non minore anclie a noi
,
tramandandoci in btion

dato nolizie, le quali altrimenti avremmo ignorate con danno di mol-

ii luoghi del Poema. Ma quanto a conceit! ideali piu difficili
,
a sen-

si riposli die di tratto in tratto s' incontrano
,
e molto piu all'arcaiiO'

intendimento di tutla la poelica orditura ,
ei ti sembrano allretlanli

fantolini ,
die si meltessero a dispulare della natura del sole. Che

sono in buona sostaiiza il piu e il meglio clelle lor chiose? Bambi-

naggini da menarsi buone alia rozza semplicila di que' tempi, Cosi

da molli e molti si opina del merito degli antichi cspositori di Dante ;

o alia men trista la poca slima, in che gli lianno, si fonda sopra un

giudizio implicilo , poco dissomiglianle dall' espresso da noi coll' ar-



BELLA DIVINA COMMEDIA 17->

roganza di quclle formole. Eppure possiamo esser sicuri che cosloro

<appcna sapranno i nomi dc' piu famosi tra quelli ;
die quanio a veder-

nc il fondo, non sono cerlo andati altorno per le biblioleche a logo-

rarsi la vista sui codid anlichi. Or dondc cosi sinistra apprensione ?

Lacolpa e lulta degl' inlerpreli moderni, i quali, disdegnando le orme

di quo' primi e mcttcndosi sopra tult' altra via, hanno ingenerata nel

conrane dc' Icllori la noncuranza e il disprezzo de' medesimi.

IN'e noi diciamo die tutlo do die si.trova in quo' vecchi volumi e

quintessenza di vcrila : e molto piu siamo lontani dall' afFermare o

dal credere che no' modern! ogui cosa c sbagliata. Riconosciamo anzi

ilavori insigni di assai eletti ingegni, i quali non risparmiando fa-

tica
,
ne perdonando a spesc , hanno appurato il lesto, accertandone

quanto era possibile, la vera lezione
;
con che solo si troyano disgrop-

pate non poche no leggier! difficolta; kanuo dissepollc dall'obblio, in

che erano cadutc, memorie importantissime, c per mezzo di queste

chiarificali assai luoghi, die erano slimali oscurissimi : in unaparola

con uno studio piii minuto ed accurate del Poema, per mezzo di una

critica giudiziosa ,
e col sussidio di molla erudizione, sono riusciti a

dissipare grand! inccrlezze
,
a disnebbiare assai dubbii

,
a fermare

so non sempre la verila, almono la -probabilila ddla inlelligenza di

pressoche tulli i luoglii parlicolari.

Or se e cosi, --non ci dovremo, dira taluno, tenerc ai moderni, con-

tent! di rendero agli anlichi la lode di esscre slat! i primi a dar le nor-

mc alia intcrprelazionc di Dante? Si certamenle, se nel divino Poema

non fosse altro da fare die ritrarrc i concetti nella verila ddla let-

tera; c quello non avesse un senso intimo c nascoso, di cui e segno

^e figura la significazione stessa ddla leltera. Nei moderni lo disco-

noscono; e nol potrebbero eziandio che il volessero, apparendo evi-

denlissima la intenzione dell' Autore di nascondere soito la scorza

esteriore un significalo piu occulto. Or queslo e che dispaia -d'hifi-

nito inlervallo gli anlichi e i piu recent! espositori ;
die uno i primi

ne assegnano ,
cd un allro

,
o piu veramenle tanti allri quante sono

le tesle, ne producono i -second!. Dalla quale diversila, che si rife-

riscc al concello sostanziale della Divina Gommedia, proviene lo spi-

rito anch' esso diverse che informa i comment! di que' tempi e de'

iioslri
,

i quali per do stesso sono tra ioro sostanzialmente divers!.



176 IN AMICO COMME3TO

E in qucsto propriarnenle que' buoni vecchi compariscono fanciulli o

\
7

isionarii ai grand! uomini dell' eta nostra, i quali crcdono, ciasche-

duno per conto suo
,
di avere discoperlo cio che per cinque secoli

era stato indarno cercato.

Iinperciocche per quel die riguarda il slgnificato letterale, benche

i noslri anlichi errassero, quali piu quali meno, in varii punli, o sia

perche ignoravano alcuni fatli, o sia perche passavano Iroppo legger-

menle sopra cerli costrutti piu inlralciali : dall' altro canlo, benche i

modern! abbiano recato studio e diligenza maggiore su gli uni e su

gli altri
;
nulladimcno e forza confessare che il pieno della interpre-

tazione letlerale 1'abbiamo ricevuta da'nostri vecchi; i quali se avcs-

sero taciulo, ovvcro se le loro parole non fossero pervenule insino a

noi, di molti passi di Danle non sapremmo forse che dire ne cho

pensare. Sicche per questo rispetto i moderni con assai buon giudi-

zio hanno conlinuata 1'opera degli anlichi, aggiugnendo cio che man-

cava e perfezionando quello che era imperfclto.

E per ventura in cio stesso si arrogano piu ,
che il raerito loro

nou comporli ;
in quantoche non e raro incontrare chi ti spaccia con

aria di trionfo le piu volgari riflessioni, e talora poco acconce, come

se avesse discoperlo un nuovo raondo
;
e vi ha qualcuno tra quest!

vanitosi (che ora e nel numero de' piu), il quale vorrebbe costringere

il mondo ad inarcare le ciglia ad ogni sentcnza, e quasi diremmo ad

ogni sproposilo che sputa fuori
;

tanto e procace ed insolente! Ma

assai di frequente le spiegazioni piu proprie e natural!
,

le quali in

buona fede sono credule recenti
,

si trovano li belle e lampanti ia

quegli antichi zibaldoni, gittatevi da' loro aulori con una semplici-

ta che fa edificazione
, paragonala colla pedanlesca ambizione di

cerluni dell' eta nostra.

E poiche T avere innalzala la conlroversia alle ragioni generali ci

ha falto per poco dimenticare il But! che ce ne ha porta occasione,

non si gravi il lettore che noi gli rechiamo alcuna pruova delle cose

che affermiamo, con qualche esempio tolto da lui. Imperciocche ci

ha fatta non poca consolazione, e meraviglia nello stesso tempo, ve-

nire scorgendo con quanta facilita e disinvoltura si distrighi egli da'

passi piu intralciali, in guisa da riuscire quasi sempre o appressarsi

molto alia vera sentenza, che poi condisce di belle e aggiustate con-
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siderazioni. Andiamo a ritrovarlo in alcuni di qucsli luoghi, come ci

verranno soltocchio.

Ecco qui nel 1 dell' Inferno qucl verso, messo in bocca a Yirgilio,

che e materia di tanlc dispute: Nacqui sub Julio, ancorche fosse

lardi. II noslro Commenlalorc se ne cava con mirabile agcvolczza,

nel seguente modo : Ouesto dice, perche il suo nascimenlo fu prcsso

alia morte di Cesare, si, che non pole avere ne della sua grazia, no

nel
(
forse del) suo favorc

; quasi voglia dire : Se io fossi nato piu

tosto
,
che Cesare avessc avulo notizia di me

,
ed io avessi poluto

moslrarmi a lui, io ne a\rei seguiti grand! beneficii: impero Cesare

onorava molto li uomini scientific!, e litterali. Se qui e qualche

inesattezza storica, quanto alia soslanza que'che non vogliono spro-

positare, su per giu, e forza che convengano nella senlenza medesima.

Nel Canto 11, la dove il Poeta dice che egli si apparecchiava a

soslener la guerra Si del cammino e si della pietate, Che ritrarra

la mente che non erra, non e poco contrasto fra gl'interpreli intorno

il soggetto, a cui debba riferirsi mente, e sopra il signiflcato del se-

condo che. Ora ecco la chiara e bellissima csposizione del Buli.

Benchc la mano (egli dice) sia stromcnlo dello scrittore, la mcnte

e quella che della e ordina; e perche ritraere e vocabolo fiorentino,

che significa esemplarc, doviamo sapere che la mente del Poeta che

fmge e compone, rilrae ed assempra dal suo semplice concetto
;
cioe

da quel che ha pensato, e melte poi fuori o con voce o con iscrillu-

re. E notanlemente dice che non erra : impero che mente si chiama

perche si ricorda, e quando erra in ricordarsi non si puodegnamenlo

chiamar mente
;
ma smemoraggine, o vero dimenlicagione. Noi ci

contentiamo piu di questo poco, che non di una dissertazione la

quale, dopo molte sottigliezze o ci venga a dire il medesimo o ci

riesca in una erudita stravaganza.

Nel Canto III
,
a proposito dcD'aria dell'Inferno senza tempo tinla,

cosi comprende le due spiegazioni che si sogliono addurre comune-

menle: Sanza tempo, cioe successione : impero che quivinon e suc-

cessione di tempo : impero che nou succede la nolle al di, ne 1' uno

di all' altro
;
ed ancora quivi non e lempo, perche v'e perpetuita: o

vogliamo intendere tinto sanza lempo, che 1' acre era nero sanza

Serie V, vol. V, fasc. 308. 12 5 Gennaro 1863.
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tempo cbc ne fosse cagione, come a noi la nolle, quando e nubilosa

.-sicclic \uol dire cbe quello era per propria nalura del luogo, non

per accidenlc.

Nel Canto III del Purgatorio e famoso, per le interminabili con-

irovcrsie dcgli espositori, quel ternario: State content! umana genie

al quia; Che se potuto aveste voder tutto, Mestier non era parturir

Maria. Dopo lanlo quest ionare nori sappiamo se la senlenza sia ve-

nula phi chiara di quello che apparisce nella seguente chiosa del

Uuli : Stale contenli umana gente; cioe voi omini; al quia; cioe

alia ragione che si rende delle opere divine non invcsligabili da voi:

impero die quando si dimanda : Come e possibile questo : basta a

rispondere : perche Dio yuole ed ha fatto cosi
;
ed a questa risposta

ogni uno ha da slare contenlo. Ed assegna la cagione; cioe impero

clie lo inlellelto umano non e capace d'ogni cosa : impero che non e

capacc della Divinila, ne di tulle 1'opere sue, benche possa essere di

alquanle. Che se potuto aveste saper tutto
;
cioe ogni cosa col voslro

intelleSto, Mesliernon era parturir Maria; cioe non era bisogno die

11 Figliuolo di Dio prendesse carne umana
,

la qualc clli prese ad

aprire la porta del cielo, all'umano inlellelto per lo peccato d' Adam

chiuso. Nel quale ultimo inciso il valente chiosalore tocca una dol-

trina di profonda teologia, e la spiega piu chiaramenle nel periodo

apprcsso, cioe che la beatiludine de'sanli comprensori risiede, quan-

to all' essenza, nell' inlelletto a cui si ri\rela immediatamenle Iddio,

Yeriia suslanziale ed infinita, e fonte e cagione di lutle le yerila par-

licolari.

Gusliamo ancora qualche pezzo del Paradise; e sia un ternario

non de'piu facili del XXIV
,
che aprendo il libro a caso ci viene in-

jianzi. II Poela per significarc la difficolla di far intendcre la dolcez-

za sovrumana del canto dcll'anima di S. Pietro, die in apparenza di

yivissima luce si aggirava iutorno a Beatrice, fa uso di nna simililu-

dine presa dalla pillura, in quesla forma : Che I' immaginar nostro

a colai pieghe, Non che il parlar e troppo color vivo. Ascolliamo

ora il Commenlalore : L' immaginar noslro ; cioe di noi uomini, a

cotai pieghe; cioe a dimoslrare siffalte distinzioni, che sono come

pieghe nolle dipinturenostrc, Nan che il parlar e troppo color vivo ;

oioe e troppo chiaro e insufficiente, e farebbe piuttosto non parere
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Ic picghe, die apparere; c cosi 1' imaginare, die e piu cbc il parla-

re, non c sufficiente a dimostrare tali disiinzioni. Ed ad intcnderc

questo, dobbiamo sapere che lo dipintoro quando dipingc alcuna li-

guraveslita, per moslrare le picgbe del vestimcnto, usa colore oscu-

ro e non chiaro : impero die il vivo e chiaro colore non farebbe ap-

parere le picghe, anco piii tosto sparcrc: c cosi vuol dire che lo

imaginarc, non che il parlare sarebbe appialtamcnto, non manifcsta-

mento di questo canto, che dctlo e che fece santo Piero, die e ador-

namento del pocma, come la piega ad ornamcnto (forse e adorna-

mento) della iigura : impero die fa parerc la figura vcstita ed ornata
;

c, bcnche meglio s'imagini la cosa die non si manifesla col parlare,

dice die lo imaginare non mostrcrcbbe quesla piega; e pcro dice die

e troppo colore vivo.

Non rogliamo fare! trasportare piii innanzi dalla dolcezza lusin-

ghiera di queste citazioni. Noi intendevamo dimostrare coll'csempio

del Buti, come gli antlchi commentator! sapevano anch' cssi affronta-

re le dlfficolta del Poema, e senza fare ne disperazioni ne smargias-

serie
,
con sufficienza supcrarle : per questo ne abbiamo addolto un

piccolo assaggio. Ma se talimo ne bramasse piu piena dimostrazio-

ne, non dovrcbbe certo aspetfarsela da noi : egli dovrebbe fare lun-

ga falica m.edilando attcsamenle su que' volumi
;

e crediamo che-

presto o tardi rimarobbe convinto della verila delle cose die diciamo.

Inlanto, rimcltendoci su
1

.!' argomcnlo seguiliamo dicendo
,
die rie

gli antichi spositori crano cosi infermideirintelletto, die non poles-

sero bastevolmenle penetrarencgl'mleiidimenli lelterali, anco piu
;

astnisi della Divina Gommcdia
;
ne a' moderni si vuol ncgarc la

giusta lode di averc portata la interprelazione lelterale a qucl ter-

mine di evidenza
,
oltre il qnale non sembra che si possa andare*

gran fatlo innanzi. Pero quello die sarebbe a desiderare in questo

proposito e, die un qualcheduno di menie vasta e di giudizio molto-

sottilc
,
sceverando il meglio di tante chiose che sonsi fatte sinora ,

o seguitamenle sopra la Divina Commedia
,
o in particolare so-

pra alcuni luoghi di essa
,
ne compilassc un Common to ne cosi bre-

ve che lasciasse a desiderare quanto e uopo per la compiula intelli-

genza del tesio cd una decorosa erudizione
,
ne tanto lungo che col

sopraccarico dellc note vcnisse ad opprimcre il medesimo testo. Ma
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checche sia di questo voto
,

il quale fu pure espresso tanli auni ad-

dietro dal Balbo , cerlo e che per rispetto alia esposizione letterale

si e venulo sempre guadagnando dal secolo di Dante insino a noi,

sicche si e formalo come un processo di ulleriore perfezionamento ,

in virtu del quale, ancor senza 1'aiuto di un Commenlo unico eper-

fetto, puo chi ha pazienza per legger molto e criterio per iscieglier

bene, costiluirsi nella menle una scrie corapiuta d' inlerpretazioni

dirillaraente ragionate.

Ma come osservavamo piu indielro
,

la Divina Commedia , per

confessione di tulli
,
ancor di quelli che per venlura nol vorrebbero,

ha un senso occullo ed allegorico ,
a signiiicare il quale e destinato

il senso della lettera
, presso a poco come i segni alfabelici

,
ed i

suoni arlicolali sono deputati a significare il senso immediate delle

parole. Or quanto i modern! si convengono cogli anlichi nello stesso

sislema, diciam cosi, di interprelazione lelterale, allreltanto se nc

dipartono quanto a delerminare il valore del senso figuralo. E la dif-

ferenza non e di quelle accidentali , che possono stare senza che il

soggetlo intrinsecamenle si trasformi : anzi etantosostanziale, quan-

to e sostanziale alia Divina Commedia il concetto artislico che la in-

forma. Imperciocche e nolo sino ai fanciulli
,
che il divino Poela , si

per acconciarsi all' indole di que' tempi ,
si perche ve 1' induceva la

qualita particolare del suo ingegno, amo di proporre sollo 1'ombra

delle figure il principale mtendimenlo del suo Poema
,
c dargli alto

poetico e condurlo al suo termine parimente con figure. La quistio-

ne adunque della verita del senso allegorico della Divina Commedia,

rispetto all'altra della verila del senso letlerale
,
ha quasi la slessa

proporzione, che avrebbe la controversia intorno la sentenza conte-

imta, pognamo, in un'antica epigrafe, rispetto all'altra della inter-

pretazione dc'caralteri arcaici e poco leggibili con cui per ventura

fosse scritla. Ora qual lode meriterebbe I'Archeologo di averla lelta

drittamente, se poi a volerla spiegare desse in balordaggini ,
o riu-

scisse a dire proprio il conlrario die in quella si dovesse veramente

inlendere? E queslo appunto e il caso presente ,
nel quale si cerca

cio che esprime nel suo inlimo significato il divino Pocma, e che gli

antichi ntcrprelavano di un modo, e di un altro inlerprelano i mo-

derni.
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Imperciocche appena uscita fuori quest' Opera maravigliosa fu

accolla unanimemenle ,
come sacra , e cosi intesa da' dolti senza

ombra di dubbio, e con siffatla persuasione spiegata al popolo, in

vane cilia d' Italia, ne' tempi! stessi di Dio. Nella sustanza essi di-

cevano die Dante, nella sua persona, voile adombrare la condizione

del Peccatore che illuminato da Dio si riconosce
,
e i mezzi die gli

fornisce la grazia , mercc de' quali non pure se ne rileva
,
ma ne

dislrugge in se tulle le conseguenze; intanto die inducendo insieme

a poco a poco gli abiti virtuosi perviene alia perfelta unione con Dio,

.guidatovi ullimamente dalla contemplazione de' suoi divini atlributi.

E questo intendimento che \i scoprirono i prinii commentalori del

Poela, figliuoli, amici , conlcmporanei di lui, si venne conlinuando

in tutte le chiose che furono scritle di mano in mano insino all' ultimo

scorcio del secolo andalo, che e quanto dire per quatlro secoli e piu.

Ma negli ultimi tempi la tradizione fu recisa di un colpo ,
e con

argomenti per una parle cosi leggieri, e per 1'allra contro ragioni di

colanla evidenza
,
che 1' avere questa specie di aposlasia leltcraria

irovata ceo nella comune opinione, travalicherebbe i confmi non che

del probabile, del possibile ancora, se il falto non avesse la sua spie-

-gazione nelle condizioni generali della moderna societa.

Conciossiache Dante, lungamcnte dimenlicalo dagl' Italiani duran-

le il delirio del seicento, ne gran fatto collivalo nella eta seguenle, eta

d'inezie poeliche, o di ampollosila scnza sustanza, fu scosso finalmen-

le dal suo silenzio
;
c ritrovossi in un secolo, alii ! quanlo diverse da

quello in che visse, e da quegli altri, ne' quali la sua voce era con ret-

to animo ascoltata. Allora la Fede vigoriva daperlutlo, animava si la

pubblica vita, si la privata ;
e la Religione di tutti gl' interessi era

il principale ,
di tulli gli affetli il piu gagliardo ,

e prendea forma

sino negli atti e nelle consueludini stesse del viver civile. Vero e

-che 1'eresia e le scisme anco in mezzo a que' popoli si aprivano il

campo : ma lanto era lungi die sminuisscro il sentimento crisliano,

cosi ampiamente diffuso nelle multiludini e quasi con esse compene-

trato, che anzi i separati dalla Comunionc della Chiesa erano riguar-

dali con senso di alto orrore ; con che la loro ribellione veniva a rin-

gagliardire , per una specie di contraccolpo ,
lo spirito comune di

sommissione all' aulorita soprannaluralc. No noi diciamo che que'
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fedeli fossero quasi graziati del dono della impeccabilita. Per nulla : vi

erano anzi delilli e scandali, non solo privali ma pubblici a deplora-

re
; e la violenza e 1' ingiustizia signoreggiavano si

,
che ancor per

questo si diede da molli a quella eta il soprannome di ela di ferro.

Non pertanto la Fede non solo era intalla nella comunc professione ,

ma levava dalla coscienza pubblica mi grido univcrsalc di esecra-

zione conlro la iniquila ;
c gli oppress! che ricorrevano ai prindpii

rivelati, quasi per farsene schcrmo conlro la ncquizia degli uomini,

non erano percio derisi o almeno compalili siccomo spirit! deboli ;

e que'medesimi che piu arditamcnle prevaricavano, amavan meglio

di chiamarsi colpevoli, che rinncgar quella Fede che condannavali
,

e nella quale speravano pure, quando che fosse, di ritrovarc un ul-

timo scampo.

In una ela di questa fat la nacque Dante, e no fu una delle piu

vive espressioni lanto pel sentimento religioso, di cui per tulto il

corso della sua vita fu altamcnle comprcso, quanlo per 1'ardore e

per la veenienza delle passioni, commiste a quel senlimento, il quale

alcune voile le dominava, ed altre volte ne rimancva sopraffalto. E
come Dante fu sollo qucsto rispello la espressione del suo secolo,

cosi la Dhina Commedia fu la espressione del suo animo. Imperoc-

che, qualunque si voglia dire cssere ii concetto intimo dell' Opera ,

cio che a ciascheduno si fa manifesto per la semplice significazione

letterale, e lo spirilo crisliano caltolico che e diffuso per tutte quclle

vasle membra, ene costituisce, per cosi dire, la menle col complesso

delle verita speculative riguardanti i dommi, e quasi ne forma il

cuore con quel processo di atti virtuosi e di pieta soprannaturale, che

il Poeta vi va compiendo. E nondimeno, Ira queste pratiche di cri-

sliane virtu e fra i mil! pensieri ispirati dalla caril& evangelica, s!

leva di tralto in Iralto il bollorc delle passioni indomile dell' uomo

del medio evo, il quale, formalbsi un lipo politico, in cui sogna ra-

dunate tutte le beatitudini spiritual! e terrene, non soffre conlraslo a

quella idea
;
ed ora sfolgora chi le pone oslacolo o chi polendo non

la promuove, ora consegna in mano alia etema vendetta di Dio i suoi

nemici politici, e gli danna nella memoria degli uomini ad una vita

<T infamia
;
e araore cd odio, sdcgno e pieta fanno un perpeltio con-

trasto in quclle pagine immortal!.
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Posle Ic quali considcrazioni era naturale eke gli uomini di quel

tempo sapessero sceverarc 1'elemcnto principal della danlescaEpo-

pca daH'avvenliccio, massimamenle pcrcke a farlo non era meslierl

di allro, die di possedcre una dramma di buon sense, e avcre af-

fezionc a quclla Fede, chc da lulli era coraunomcnlc yenerala. Non

allrimenti ne' secoli appresso, manlcnendos! il medesimo spirilo, e

tramandandosi di tempo in tempo con una successione non inter-

rot ta la primitiva interpretazione, non era possibile eke negli ani-

mi si affacciasse una spiegazione differente da quella, eke \i era slata

veduta si ckiaramente nel suo primo apparire.

Ma, come dicevamo, per poco meno di due secoli Dante fu dimen-

ticato pressocke universalmenle; ed appena uell' ultimo scorcio del

passato secolo fu cominciato di bel nuovo il suo studio, eke gli venne

crescendo ogni di meglio 1'amore e la slima degl' Italian!. Ma gia

T antica tradizione era di si lungo spazio interrotta : e bencke II

bravo Padre Lombard! dcsse fuori proprio in quel tempo il suo si

celebralo Commenlo; nulladimeno, come esigevano le condizioni let-

terarie di quell' epoca, ei si doveva principalraenle travagliare sopra

il testo per darlo corretto, e sopra il senso letterale per offerirlo ni-

tido e spiccato ai novelli studiosi dell' Alligkieri. Nel quale compile

egli riusci a maraviglia, ckecclie latri in conlrario la maledica lingua

del Biagioli. Ma quanto al significato allcgorico, o sia di tutlo il Poe-

ma, o sia dc'luoglii parlicolari, giustamcnlc credo di non dovere

occuparsene di proposilo, e contento di solo accennare il concetto

.general secondo 1' antica esposizione, impiego tulle le sue cure in

quegli altri studii per allora piu necessarii.

Ball' altra parte i lempi eke volgevano, non erano piu della forma

de' yissuli da Dante, e degli altri eke scguitarono appresso. Imper-

cioccke la rniscredenza pur Iroppo si era dilatata nella nostra povera

Italia, straniero regalo, com' e di tanle noslre sventure, della Rivo-

luzione francese. II quale veleno, inlrodollosi nella societa crisliana

co' sofismi di una falsa filosofia, e guasta cosi ogni scicnza e le di-

scipline eke ne dipendono, quasi non si credeva eke si potesse piu

fare professione di dotlrina, senza moslrarsi scredenle ;
inlanto eke

una bestemmia imparata negli enciclopedisli, o un empio motto del

Yoltaire saputo ripetere ,
saria bastato per acquistare ad uno di
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cotes li miserabili titolo di doltore prcsso la gran turba degl' igno-

rant't. Or questa miscredenza, per le politiche rivollure ampiamentc

allargata, partori il mostro della indifferenza religiosa, si quella die

nella soslanza non si differenzia dalla medcsima miscredenza, si

1'altra la quale, benche non giungo a rinnegare la Fede
,
iuttavia fa

riguardare quasi eslranea la religione, specialmenle alia \ita esterna

e civile. Ed oh ! piacesse a Dio clie noi dovessimo lamentare un si

funesto acciecaraento, siccome svcntura incolta soltanto agli avi no-

slri, ne punto participata da noi. Tutto il conlrario : le ree cagionf

die procrearono il male, avvegnache di trallo in tralto impcdite al~

quanlo negli effelti, furono pero lasciate crescerc impunemente, sic-

che superati i mal fermi rattenli, la beslcmmia e la irreligione inon-

darono dapertutlo. La quale piaga, siccome nel passato secolo
, cosi'

anclie adesso, e per le stesse cagioni, e piu propria di quelli die

professano leltere, o ne lianno una vcrnice per moslra di vanita.

Tolga Iddio clie per noi s' intenda esscre di questa risma la mag-

gior parlc de' dolti : non puo negarsi pero die ve ne ha molli
,
ed

oltre a quesli un numero strabocchevole di semidotli, professori atei

che hanno fatti i loro corsi nelle tane delle societa segrele, giovani

dissoluti i quali nelle Universila, piu che le Pandelte di GiustinianO'

o i deltali di Galeno, lianno appresa 1'arte di congiurare; il rima-

nenle avvocati
,
medic!

, speziali ,
erudili abbaslanza per saper be-

stemmiare. Or com' e naturale, le opere d' ingegno ,
eziandio di

coloro che non fanno professione d' incredulila
,
ma non hanno co-

raggio che basli per mostrarsi pii ,
si devono in parte risentire del

conlagio comune. E come il viver mondano ne presenta le tracce ii>

quella specie d' indifferent! ,
che abbiamo detli

,
i quali han tanta

cura di sceverare gli usi e le consuetudini civili da ogni apparenza

cristiana: cosi e molto piu e forza che facciano i simili a costoro-

nelle manifestazioni della vita intelletluale.

Messe le quali cose non fara punto maraviglia che, loccalo a Dante

di rivivere in condizioni di tempi cosi fotlamente contrario a quelle

del suo secolo, e di piu mancata la successione tradizionale die colla

educazione de' primi anni avrebbe impressa piu fittamente negli ani-

mi i concetti degli antichi, non fara maraviglia, diciamo, che il suo-

Poema perdesse nelle nuove interpretazioni la sostanza di sacro.



BELLA DIVINA COMMEDIA 185

E che vale che le ragioni, alle quali si appoggiavano, fosscro tulle

o deboli o nulle o conlraddillorie ? Per molti era sufficient che

per tal modo si logliesse di mezzo, quanlo piu fosse possibile, il

puzzo di sagrestia: per allri valeva il desiderio di novita; e perche

non 1' avrebbero soddisfalto, in quella guerra. cbe si era accesa da-

perlullo e in ogni cosa, contra la \encrabile antichila? Per la lurba

finalmenle era di avanzo che fosse uscita per le slampe una strepi-

iosa corbelleria, e che i dolti le facesser buon viso.

Alle quali ragioni se si aggiunge die le rmove sposizioni aveano

sempre valore politico, si fatlameiite die quel poco di risguardo mo-

rale, o se si vuole anche religiose che vi si lasciava, veniva ad es-

sere come trasformalo nella idea polilica, non e da richiedere piu

per farci capaci di quesla tanla facilita che si e incontrata nel ri-

muovere di mezzo 1'antica spiegazione. Imperciocche da gran tempo

arde questa povera Italia di una febbre di grandezza nazionale illeg-

gitlima e ingiusta, accesale nelle vene dalle seltc segrele, per averc

quindi argomenlo di slrapparle dal cuore la rcligione di Crislo.

Or Dante ebbe la sventura d'inneslare nel Poema un suo sogno po-

litico, diversissimo, e vero, da'sogni moderni, ma tale che anch'esso

fosse intreccialo di beni civili e grandezze nazionali. Non era quesla

una congiuntura da non lasciarsi scappare, di torre a Dante la mufla

del medio evo, e fame un profumato liberate del secolo decimonono?

E tal e divenuto sotlo le penne di parecchi commentatori con tulle le

gradazioni di tinte che e piaciuto loro di dargli, di repubblicano, di

costituzionale, di moderato, sino di sfegatalo Piemonlisla, come fu

folio intendere in una certa orazione, pronunziata qualche anno in-

dietro. Nella quale fra le tante capestrerie, si spiattellava in sul

serio anche quesla, che la Divina Commedia, da capo a fondo, altro

non e se non un grido di dolore della povera Italia, e che questo

grido fu raccolto finalmente dal Piemonte, il quale la fe grande, av-

-venturosa, imidiabile, come Dante aveala contemplata in una dolce

\1sione. Parrebber delirii ! e sono. Ma negli accessi febbrili anche i

delirii sono cosa nalurale.

Se non che ci accorgiamo di essere proceduti troppo in lungo.

E pero facciamo punto senz' altro, rimellendo ad un secondo artico-

lo il seguito della controversia.
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I.

La Chiesa e I'Italia, per EUSEBIO REALI Canonico Laleranense

Milano 1862, un vol. di pag. XV, 206.

L'atto solenne, compiutosi dal Sovrano Poalcfieo c dall' Episcopato

nelle aule del Vaticano, il giorno nono di Giugno 1862
,

fu colpo

cosi terribile alia rivoluzione italiana, che, come fu da noi mostrato

nel prossimo passato quaderno, questa non pure si vide troncati i

passi nel disastroso suo incesso, ma fu coslrotta a dietreggiare. Gli

scredenli di professione, senza curarsi ne punto ne poco della ca-

gione, applicarono 1'animo a ripararne gli effelti
; ed, a quel che

mostra, I'lmila italiana oggimai e andata a moute. Non cosi poterono-

fare coloro che, venduti anima e corpo alia rivoluzione, vogliono-

lultavia passare per cattolici; sopraltullo, qucgli alquanli infelici ec~

clesiastici e religiosi, dei quali i Vcscovi dicono che, negando la ob-

bedienza dovuta ailoroPrelali.ediisurpando temerariamente ilMa-

gistero della Chiesa, si yiltarono nella via di perdizione. Colesti di-

sgraziali dal failo del 9 Giugno 1862 furono messi ad un bivio tre-

mendo, in quanto ,
avendo la Chiesa cosi spiegatamenle ed aulore-

volmentc parlato, essi dovettero sceglicre Ira la sommissionc, che

sarcbbc stata la loro salute
(
come abbiamo fondamcnto di credere

che per moltissimi e stata), e tra la caparbiela, dalla quale sarcbbe

stalo loro tolfo ogni lilolo di chiariiarsi
,
non che padri, abbati ,
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canom'ci e monsignori, ma scmplicemcntc catlolici. Era naluralc die

quesli second! volcssero giustificare, comunque si fosse, la propria

pcrvicacia; emoKe ciancc sopra qucsto particolaro sono stale manda-

te attorno, eziandioper le slampe. Pv
7

oinc abbiamo lette; ma erano co-

se lanto vane e tanto insulse, die non porgevano neppure il pericolo

da reslarvi accalappiati i semplici ;
e pero non ne abbiamo fatto alcun

capilale. Or parendoci che un tal pericolo s'inconlri nel libro annun-

ziato, noi ci siamo delibcrati di dime qualche cosa, phi per pigliarne

occasion! di meltere in maggior lume la verita
,
che per confulare

fallacie ed esorbitanze, dellc quali i nostri lettori non avranno per

avventura allra contezza, che la fornitane loro da noi.

Questo libro del Reali e una dialriba quanto piu dir si possa ve-

lenosa contro 1' Indirizzo dei Vescovi ;
e chiunque ebbe la insigne

pazienza che ci voile per leggere i Prolegomena del Gioberti ed il

suo Gesuita Moderno, trovera in quesle pagine non pure una imita-

zione c molto scadenle, ma un plagio manifesto del concetto gene-

rale e, per molte parti, eziandio delle sentenze e delle parole di quei

due lavori pelasgici ,
condannati dalle loro sformate esagerazioni ad

un obblio, al quale il Reali avra tulla 1' obbligazione di non parere

plagiario. Cominciando poi la scimmiatura da quell' andamenlo scom-

pigliato e confuso, che come nel Gioberti, cosi in coslui, non conosce

ordine di materie
,
non dislinzione di parti ,

e rifugge dalle rubric-he

e dagl' inclici, noi, per esaminarlo con qualche accuratezza, abbiamo

dovulo richiamare ad alcuni capi principal! cio che egli dice intorno

<tll' Indirizzo dei Vescovi. Che quanto alle materie imperlinenti, le

quali egli a quel soggetto principale va insertando
,
sarebbe un non

finirla piu, quando le volessimo tulle e singole rivocare ad esame.

Per cio die concerne adunque lo scrilto presenlalo al S. Padre

in quella memorabilc circostanza
, potendosi quello considcrarc o

come insegnamento della Chiesa
,
in riguardo deH'Autorila

,
da cui

cmanava : o come lavoro, diciamo cosi
, scientifico e letterario, a

rispcllo delle dotlrine che vi si espongono e del modo, onde vi sono

esposle, il Reali sotto ambedue i riguardi gli nega qualunque valore.

EJquanto all' Autorita
, asserisce quell' insegnamento non procedere

dalla Chiesa
,
ma essere opera di un parlito o di una setla

; quan-

to poi all' insegnamento in se medesimo, lo discule a parle a partc,
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e conchiude essere un capolavoro d'ignoranza c d'ipocrisia
1

, colfor

quale ultima parola si travalicano le ragioni dclla letteratura c dclla

scienza
,
e si entra a pie pari in quelle della morale. Ma di cio non

dovea sgomentarsi un uomo, che alle deliberazioni di tutli i Vescovi

dice non essere stata straniera la menzoyna e la frode
2

;
die da

loro degli ingannatori o degli ingannati 3
;
che gli accusa di empie-

ta
,
di ferocia ,

di sacrilegio, di menzogna A e di non sappiam che

altro. All'udire un pretonzolo scomunicalo, un claustrale reietto dai

suoi andare tanl'oltre nella forsennala sua baldanza ,
che non esita

a vomitare di tali contumelie sopra lulto 1'Episcopato catlolico, com-

presovi il Supremo Paslorc
(
e presto si vedra quanto ragionevol-

menle diciamo tutto}, i nostri leltori si sentiranno per avvenlura ve-

nire in Yolto i rossori e nell' animo commovcrsi lo sdegno. Ma noi

li pregheremo a sostenerci
;
che in diversa mauiera non polremmo

raccogliere dall'esame di queslo libro quelle utilita, pel cui sola

amore ne parliamo. DaU'altra parte, ne essi si debbouo, ne noi ci

dobbiamo maravigliare, che lo scolare, tanto inferiore al maestro in

tutto il resto, lo vinca nella oltracotanza della contumelia, alia quale

non ci vogliono doti mollo rare d' inlellello o di eloquio, ma basta

avere un'anima di fango ed una fronte di bronzo. Pure lasciando cio,

facciamci a considerare qucllo che costui sofisticando cavilla intorno

air/nrft'rizzo, pigliandosi per implicilo assunlo di tullo il suo scrillo

il mostrarlo di nessun valore e come magistero ecclesiastico, e come-

ragionamento natural e o scienlifico. Cominciamo dal primo.

I. Egli prolesta di se altamente : lo sono cattolico, e come catto-

lico riconosco e riverisco fautorita depositaria della divina rivela-

zione 5
;
asserisce che il 9 Giugno 4862 il mondo ode annunziata

dalla Cattedra Aposlolica per bocca del Papa e del Vescovi la ne-

cessitd del Potere temporale dei Papi, e censurati gl'Italiani come-

sacrileghi, profani , usurpatori e violatori dei diritti umani e dim-

ni 6. Ogni persona ragionevole crederebbe che cio possa bastare a chi

si professa cattolico, per piegare 1' intelletlo ad un'aulorita, cui egli

dice di riconoscere e di riverire. Ma no ! II Reali ci da la pellegrina

1 Pag.72.- 2 Pag. 24.- 3 Ibid. - 4 Pag. 31. - 5 Pag. 5. - 6 Pag. Till, IX.
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nolizia die iutorno a quci due punli capitalissimi la Chiesa non ha

fatla ancora udire la sua voce 1
;
ed egli si crede in diriltornon che

di disculerli ,
ma di censurarc la dottrina pronunziata riguardo ad

essi dalla Chiesa ,
e di farlo con un'acerbezza e con un vilipendio

cosi sfoggiato ,
che appena se ne adoprerebbe allreUanla colle pazzo

frenesie di un mentecalto, o colle pretensioni inique di un furfanle.

Sopra quali fondamenli egli fabbrichi quei giudizi vedremo loslo ;

ma innanzi , perche se ne misuri tullo lo sperlicalo ardimento, ci si

permetta una parola inlorno al valore aulcritativo ,
diciamo cosi , e

dommalico di quell' atlo Episcopale.

I presso a trecento tra Palriarchi ,
Arcivescovi e Vescovi

,
che

sottoscrissero presenti in Roma 1'Indirizzo, e lo presentarono al Pon-

teflce, non fecero che accettare, confermare, ralificare cio che il

Pontefice stesso avea espresso poco innanzi nella sua Allocuzione.

Avendo poi a queH'Indirizzo aderito con espresse lellere, le quali al

presente si stanno mellendo a slampa , quasi tulli gli altri Prelati

dell' Orbe caltolico, si viene ad avere un consenso unanime, quale

in rarissimi casi si e avuto, di tutta la Chiesa insegnanle, se pur

per questa si deve intendere il Corpo dei Vescovi con alia lesla il

Romano Pontefice. Dicemmo poi quasi lutti
, perche di alcuni po-

chissimi mancano tuttavia le lettere ,
le quali polrebbero o non es-

sere ancora giunte, od essere andate smarrile ;
ma notiamo espres-

samente esserne venute dalla Lombardia e dalla Sicilia, dalle quali

regioni egli ha negato esserne venuta veruna 2. In ogni caso se pu-

re, a raccolta compiuta, se ne trover^ alcuno die non abbia espressa

quella sua adesione, cio servira per moslrare la pienissima liberta,

onde gli altri la diedero. Che se vi sara qualcuno che vorra tacere,

e indubitato non esservene stato pure uno, die abbia significato un

contrario avviso ;
ed il Reali

,
il quale a tulli i patli ne ha volulo

nominare uno
,
non ha potulo trovarlo

,
che all' allro mondo nella

persona dell' infelice Caputo 3, sopra cui, essendo stalo gia pronun-

ciato il giudizio di Dio, noi ci guarderemo di pronunciare il nostro.

Anzi quei medesimi cinque o sei, ai quali egli fa 1' ingiuria dei suoi

encomii 4, per qualche lievissima condiscendenza scusabile nelle

1 Pag. 205. 2 Pag. 76. 3 Pag. 33. i Pagg. 33-34.
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dubbiezze dci primi tempi, hanno ancor cssi lutli adcrilo esplicila-

mcnlc siccome gli allri, non ecccilualone quel degnissimo, cui egli

ha volulo dipingcrc poco meno clic come liberale 1, e che nondi-

mcno e slalo uno del non poclii ,
chc dal Govcrno italiano hanno

avulo 1'onore dclla prigionia. Ora diciamo noi : se non si voglia so-

stcnerc che il solo Magistero aulorevole, che sia nella Chiesa, debba

csserc un Concilio ecumenico perpeluo, o in permanenza, come og-

gi dicono, cosa che nessuno, non lo slcsso Reali, sogno mai
;
deh !

e dove lo troveranno i Fedeli, se esso non e nell' accolta di tulli i

Pastori, che si uniscono nel medesimo pensiero e nelle parole me-

desime del Pastor del Pasiori ? Torniamo a dire : se qui non e la

Chiesa insegnanie, benche dispersa in parle ed in partc adunata, do-

YC potremo noi cercarla e riconoscerla ?

Costui , mulilando bruttamente il Catechismo
, gli fa dire

,
lei

Chiesa essere I'unione del fedeli
2

, senza aggiungere altro
; quan-

do iavecc non vi e Catechismo cattolico, che non aggiunga all' unio-

ne dei fedeli la congiunzione o 1'aderenza loro ai Pastori ,
dai quali

i fedeli se souo separati, non possono dirsi Chiesa phi di quello chc

possano dirsi corpo le membra disgiunte dal capo ,
o dirsi vile i

Iraki separali dal tronco. Se dunque la Chiesa
,
secondo che egli

niedesimo ricorda da S. Cipriano, est grex Pasiori suo adhaerens
,

non appartengono certamente alia Chiesa quelle pecore matte, che

si disgiungono dal Pastore. Or i Pasiori sono i Yescovi; e pero ad

cssi s' appartiene il condurre e 1' inscgnare ;
ad essi e propriamentc

allribuito 1' uffizio di Doltori
;
ed alle grcggi o plebi ,

che volele dir-

le, s'apparliene 1'ascoltare e 1'imparare. E pero pazza e falsissima

e la sua asserzione essere stata I'Aulorita canferila al corpo medesi-

mo della Chiesa nella sua totalila ed integrita
3

,
inlendendo con

do che anche ai semplici fedeli essa appartenga. Crislo ai soli Apo-
.stoli disse Docete

, e lo Spirito Santo non mise la Chiesa a rcggere

se stessa, ma i Yescovi a reggere la Chiesa di Dio : Posuit Episco-

pos regere Ecclesiam Dei 4. II Keali sembra simile a chi, dall' esse-

re data all'uomo la facolta di ragionare, Yolesse inferire che anche i

piedi ragionano. Yero e poi che Cristo, nel promeltere di essere sino

I Pag. 86. - 2 Pag. 13. - 3 Pagg. U, 171. - i Act, XX, 28.
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alia consummazione del secoli nella Chiesa, le garantisce la sua

infallibilila
1

; ma in prima e miscrabile sofisma 1'argomentare die

fa il Reali, dalla infallibilila aH'autonta
;
e dall'essere quella assicu-

rafa al corpo della Chiesa ,
concliiudere die gli sia conferita anche*

quesla. In secondo luogo, ceilo e die 1' infallibilila
,
o vogliam dire

1' inerranza, in tulto cio die si atliene a fede e morale, fu privilcgio

allribuito da Cristo a tullo ii Corpo della sua Chiesa, per modo non-

dimeno die nella parte insegnante e reyyente, cioe ncl Pontefice e

nei Vescovi
,

fosse come in Dotlori e Maestri die propongono c de-

fmiscono
;

c nella parte discenle e retla
,
doe nelle greggi o ncllc

plebi, fosse come in cki ascolla ed impara ;
tanlo die in quesle 1' i-

nerranza non trovasi, se non a patto di otlemperarc docilnienle a quel

Magislero. Ne d commuove punlo la strana domanda che egli muo-

ve: Checosasono i Yescovi, acui non suffraya il consenso del po-

poli 2? Da una ipotesi assurda non e maraviglia die si deduca una

illazione ancor piu assurda. Ora il supporre possibilc che ai Vcsco-

vi, presi nella loro universality
, possa mai mancare il consenso dei

popoli, e il medesimo che supporre niente meno, die la defettibilita

della Chiesa. Tuttavolla, anche in quesla ipolesi impossible, noi di-

remo die i Vescovi sarebbero sempre i Maestri costituiti da Cristo
;

laddove alia domanda che alia nostra volta possiamo muovere noi :

Che sarebbero i popoli , a cui mancasse il Mayistero dei yescom ?

la risposla non potrebbe essere allra che questa : sarebbero quello

che furono e sono ancora molti popoli ,
i quali ,

senza avere alcun

\incolo di unione con Cristo
, furono e sono al tutlo stranieri alia

sua Chiesa.

Ma e tale e tanla la maravigliosa uniformila di pensieri e di affet-

li, manifeslatasi, in quest! ultimi tre anni, nella Chiesa sopra queslo

suggelto del Polere temporale dei Papi, che noi
,
con un uomo, che

evidcntemente professa la Sovranita popolare nella Chiesa, alia ma-

niera slessa, die il Contralto sociale la insegno per la societa civi-

le
;
con quest' uomo ,

diciamo
,
noi ,- argomentando ad hominem y

possiamo fare buon mercato dei din Hi
, convincendolo die

,
a qua-

lunquc parle egli si volga, non puo trovarvi, che confusione e scon-

1 Pag. 11. 2 Pag. 17i.
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fittc. E cbe ha dello
,
so il del vi salvi

,
clic lia poluto dire costui,

per iscemare autorila ad un cosi solennc inscgnamenlo della Chie-

sa? II Concilio Arimincsc sbaglio in matcria di creden/a 1. Sa-

pevamcelo; e pole cio av venire, perche i Vescovi trovaronsi scparati

dal Pontefice ,
laddove al prescnle gli sono unitissimi. II Concilio

di Costanza stabili la superiorila del Concilio a rispetto dci Papi 2.

Trallercmo di colesto, quando i Vescovi si opporranno al Ponlefice;

ma al presenle ,
clic sono lulli con lui d' accordo

, quella superiorita

gallicana, gia per se condannata, non puo avere alcun costrullo.

Alia infallibilila della Chiesa si richiede il consenso dei clcri mi-

nori e dei popoli 3. Falsissimo ! ma sia come volete. II consenso

dci cleri minori c dei popoli vi e slalo , \i e tultavia, qualc forsc

non si era mai visto
,

e quale per avvenlura non crediamo neppur

possibile, die possa vcdersi piu spiegalo e piu ampio. Ha dunquo

parlalo il Ponlelice , banno parlalo tulti i Veseovi
,
ban parlato i

cleii ed i popoli ; qual dunque sordita deplorabile dovra essere co-

lesta del Reali
,
die persiste a dire non avere ancora la Cbiesa fal-

ta udirc la sua voce 4 ?

Intorno al quale* consenlimento dei popoli e dei cleri venuto, non

come elemento di autorita ,
ma come pruova consolantissima del

quanto sia ancora, la Dio mercc, riverila raulorila della Chiesa, vuol

nolursi die a riguardo di esso non si saria polulo aspetlare quella

perfetlissima universalita, die si e avuta nei Vescovi. Qucsta e sta-

ta veramenle ammirabilc
; ma, vedulo il loro numero non grandissi-

mo, che in lutlo non raggiunge i mille, e piu ancora la qualita degli

elctlissimi uomini clic universalraente sono, non deve dirsi nello strel-

to senso miracoloso. Ma quanlo ai popoli ed in parte ancora ai cle-

ri, per le ragioni conlrarie, la loro assolula e perfella armonia in un

solo pensiero saria slato uno di quegli strepitosi miracoli
,
che Dio,

nell" andamento ordinario delle cose umane ,
non suolc adoperare. II

solo, che si potea ragionevolmente desiderarc, era che, moralmenlc

parlando, 1'universale dei fedeli e dei cleri aderissero docilmenle al-

V insegnamento dei loro Paslori. Ora qucslo, come dicemmo, si e ve-

dulo in modo
,
che nella storia ecclesiaslica non ha esempio. Si e

1 Pag. 18. - 2 Pag. 19. - 3 Pag. 175. - 4 Pag. 205.
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iiell' offcrta dell' obolo di S. Pietro, la quale, con centesimi e

soldi, sla raccogliendo milioni di scudi
;

si e veduto negl' Indirizzi

accompagnali da enormi volumi di soscrizioni
,
del quali si e potulo

fare nel Valicano un Archivio speciale : e quando si sar tralto il no-

vero dei nomi appostivi ,
si Iroveranno senza dubbio essere milioni

parccchi ; si e vedulo neirallestazione die i Vescovi ne hanno fat-

la amplissima innanzi al Ponlefice. Sopra il quale ultimo capo il Reali

slrepila terribilmente, e YUO! sapere da cui i Vescovi ebbero il man-

'dalo? quando interrogarono i popoli? come noveraronoi suffragi 1?

quasi si fosse Iraltato d'una di quelle commedie di plebiscili, coi quali

il Piemonte raccolse il voto unanime di Napoletani, Toscani, Roma-

gnoli e via dicendo, per essere annessi al Piemonle ! II disgraziato ! che

non capisce come i Vescovi non inlendendo di recare un voto, ma di

.altestare un sentimento dei loro popoli, non ebbero a cio bisogno ne

di mandato ,
ne di squittini ,

ne di computi ;
ma ne aveano quanlo

era uopo da quella cognizione ,
che ogni Vescovo puo avere

, certo

,piu di qualunque altro, della propria Diocesi. Che se egli, uomo oscu-

ro, di uessun' autorita ,
di piccole aderenze e del quale non si sa se

.abbia mai in sua vita governato pure un pollaio ,
crede nondimeno

di conoscere i voti e le inclinazioni di tulta 1' Italia, e si arroga ii di-

dtto di farsene interprctc e vindice
;
slaremo a vedere che a Prelati

venerandi, che passano la loro vita in quell' intima comunicazione coi

loro popoli , la quale si richiede per dirigerli nelle vie della salute ,

jsia disdetto il recare una semplice teslimonianza dei loro voli e delle

loro inclinazioni !

Ma se pei popoli fu attestazione
, almeno per quella parte di loro

he non 1'aveano fatto gia colla loro firma
; pei cleri fu una semplice

confermazione di cio che essi aveano manifestato nei rispellivi loro/n-

dirizzi al S. Padre
;
in quanto oggimai appena vi e o Capitolo, o Clero,

.0 Corporazione religiosa ,
che non abbia dichiarali i sentimenti me-

desimi, che furono espressi dai Vescovi. Noi abbiamo avuto occasio-

ne di esaminare quegl' Indirizzi, e non ci pare SQverchio se asseria-

mo, ascendere le sottoscrizioni dei sacerdptl a parecchie cenlinaia di

1 Pag. 32.

ol.Y.fasc.BW. 13 8 (? M ro 1868.
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migliaia, fino ad aveni notala qualchc Diocesi, dellaquale e detto es~

pressamenlc non mancarvcne alcuno. No 1' Italia per questo rispelio

e reslala indietro
;
c chi si e pigliato il faslidio di raccogliere i nomi

del pochi cherici dissident! ,
ba dato a no! il diritto di non noverare

gli adcrenli, perche aderenti sono tutti. Dalla quale slrettoia il Real!

si lira fuori al suo solito colle conlumelie. Appena e credibile 1'imma-

ne congerie d' ignominie e di vilipendii die coteslo sofista
,
\illana-

mente linguacciuto , getta in \iso all' uno cd all' altro clero italiano,

reo, a' suoi occhi, non d'altro, die di rimanere unito ai proprii Paslo-

ri. Egli non se ne sa darpace, e vi Tede la solita magagna gesuilica,

da die Yunico libro die abbia nudrito lo spirilo ecclesiastico dal 50

al 60 e stata la Crvilla Caltolica 1, la quale, a tedere il cruccio e lo

sgomento die gl' ispira, si direbbe esscre non meno deWArmom'a, il

$uo incubo e la sua versiera 2. Fa.Uosi poi a discorrere le piu ampie

cagioni di lanlo perverlimenlo del noslro clero, eome in tutlo il libro

egli ormeggia il Gioberli, cosi per queslo particolare ripele
3 le idee

di un chiaro filosofo
,
sulla cui fania supersiite non sono certo quelle

idee, die rifleltano la luce piu limpida. Supposta pertarito questa uni-

versalita di asscnso nei cleri, il |)iu fiero Presbiterianismo
,
die sco-

nosca e rinneghi nei Vescovi ogni prcminenza di autorita sopra i

semplici sacerdoti
,
dovrebbe darsi per \into, in quanto nella doltri-

na cleir Indirizzo comiene non pure 1' Episcopato scnza \cruna ec-

cezione, ma eziandio il Presbileralo con quelle piu o meno rare ec-

cezioni, che, senza miracolo, non sarebbero potuto mancare. Or chi

crederebbe che appunto a qucste eccezioni si afferra il Real! ?

Gia egli, per riucarire la derrata, avendo Irovato, non sappiamo in

quale vocabolario, che aliquot significa una.granparte, asscrisce che

2 E falso cio che il Real! asseriscc (fag. 83) iulorno all'esserc stall ob-

Wigali ad associarsi alia Civilla Caiiolica i Comuni dcllo Stato pontificio c

ic puLblichc biblioleclie. Fin dal principio di quel Periodico, dimaiidandosi

da molli Comuni la facolta di associarvisi
,
H Govcruo la concessc a tutli ,

iasciando loro la liber ta di farlo o 11011 farlo. Del die puo essere segno il tro-

Tarsi anche ncl prescnle Stato ponliftcio parecchi Comuni e qualche pubbli-

ca bibliolcca non associata.

3 Pags- 101-lli.
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i Vescovi han confessalo, una yran parle del clero non p&rleygiare

per essi 1; come 1' uiriversalila del Vcscovi stessi non sono per lui

piu eke alguanti 2. Ma ad ogni modo quelle eccezioni clcricali sono

II suo unico fondamento ;
e cosi, per negare che nella voce del Ponte-

fice e dell'Episcopalo, assentita da cenlinaia di migliaia di saccrdoti,

e da milioni di Fedeli, abbia parlaio la Chiesa, gli bastano le famose

rioveraila firrae 3
apposte a certa letlera, manipolata in non sappiamo

che tenebrosa congrega lenula a Torino. Vero e che parecchi di quei

nomi fur trovati essere appartenuti ad uomini morlida un gran pczzo ;

pareccki altri non apparlenevano a nessun uomo ne vivo no morto
;

mollissime firme furono estorte per forza
,
e le ritrattazioni

,
che ne

fecero i segnatarii, ci danno ragione di credere die per allri non vi sia

slato il coraggio necessario per ritrattarsi
, quautunque fossero slati

soverchiali dalla violenza medesima
;
sicche non si sa ancora a punlino

a che dovran ridursi, dopo tulte queste tare, quelle si vantate novc

migliaia. Ma fossero pur lulte genuine ;
il Reali non ci reca alcuna ra-

gione , per la quale il men che una decina
, separala dal Pontefice e

dai Vescovi , debba contare piu delle parccchie cenlinaia congiunle

con quello e con questi. Sc egli si avvisa die, per parteciparc al Ma-

gislero attivo nella Chiesa, conviene essere prele o frate scomunica-

io, sospeso, di costume scorrctto
,
di vita peggio die secolaresca, ed

Insomnia ornato di lutte quelle doti, che sogliono fregiare i vilupcrosi

rifiuti dei cleri e dei
chiosf.ri, di tulta cotesta rCL^

a lra J ver* falsi

nove mila si e trovata grande dovizia
;
e chi vi ha fatto studii special!

dice^
che vene ha scoria raccolta la crema. Ma noi non crediamo

liei Calfolici ilaliani e stranieri saranno del suo avviso; e ci pare
anzi che essi si coprirebbero il volto con ambe le mani, al solo pen-
siero di dover seguilare a duci e maestri quella sconcmtura scan-
dalosa, che suol divenire il Sacerdole od il Religioso apostata, i qua-
li tanto sogliono precipilare piu basso

, quanto erano stati dalla cli-

vina pieta locati piu alto. Queste sono parole acerbe, lo senliamo;
Reali coi suoi amici non mancheranno di ricantarci Telerna can-

zone della milezza cristiana violata a riguardo di loro. Ma e lepida

IPag. 181. -2 Pag. 148. - 3 Pag. X.
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davvero colesta genie ,
la quale ,

riversando a piene mani 1' infamfar

sopra quanto vi ha di piu reverendo e di piu riverito nel mondo e

nella Chiesa, pretende poi die con lei si adoperi il guanto di vellulof

E cosa nolevolissima, die il Clero liberate (come 1'A. chiama la sua

piccola consorteria) da alquanto tempo abbia comincialo a sperimen-

lare la non curanza ed il disprezzo eziandio dalla parte del Governo*

sardo, al cui servigio si e messo. Egli mena alii lamenii, die il Mi-

nistero mostri il viso delfarmi al clero liberale 1
,
e che la Discus-

stone, giornale ministerial
, accusi il piccolo clero di rivolta contra*

i Vescovi 2
;
e pure non avea ancor visto imo dei suoi piu ciarlala-

neschi corifei scaccialo da Milano coi gendarmi ! Talmenleche dalla

Chiesa delReali, oltre al Ponleflce, all' Episcopate, all' umversale

del clero ed a tulli i sinceri Catlolici, e separalo perfino il partita

dominanle al presente in Italia, dal quale il clero liberate, accolto

prima con freddezza, al presents e falto segno di apertissima osti-

lita 3. Ne per questo egli e meno abbieltamente ligio e servile verso

una fazione, la quale spregia merilamente lui e i suoi consorli. Non

pago il Reali ad averne magnificate lulte le iniquita sacrileghe e le

turpitudini diplomatiche ed i procedimenti bestialmenle feroci, scio-

glie come un inno eucaristico alle present! liberla e bealitudini del-

I'llalia rigenerata 4, alle quali conlrappone le stracche e stantie ac-

cuse conlro il Governo pontificio 3, smesse oggimai per pudore dai

medesimi
piu sfidati suoi nemici, appunto perche la tirannide veris-

sima, che pesa sopra Y Italia rigenerata, dovea far dimenlicare 1' irn~

maginaria tirannide dei Ponleflci.

E pure con tante e tanto vigliacche adulazioni quel clero liberate

e spregiato ! ne potea essere altrimenti. Finche il Governo sardo*

ebbe un Vescovo dalla sua, pole alleltare in menle il pensiero di

una scisma, se non come cosa possibile in Italia, almeno come spau-

racchio, da sgomenlarne Roma ed il mondo. Ma ilo quel disgraziato

[
in locum suum, qual costrutto polrebbe il Governo sardo trarre da

quella turba di prctazzuoli sospesi, di canonici reietti e di frati sfra-

tali, che gli ronzano atlorno offerendogli inulili servigi, e volendone

1 Pag. XIII.- 2 Ibid.- 3 Ibid.- 4 Pagg. 41, 91, 92.-0 Pagg. 42, 93, 97.
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ulili carichi e piu ulili quatlrini ? Noi non sapremmo recargli a colpa

se a questo piccolo clero fa il viso dellc armi, e se i suoi giornali lo \ol-

gonoun cotalpoco in canzone. E quinci il Rcali polrebbe raccogliere

il molivo, pel quale la Civilta Cattolica non si e mai curato di qual-

che giornaletto radii lico del suo partito, c di qualcke presbilero che,

secondo cgli dice, non dovrebb'essere si leggermente dimenticato in

Roma l. Si persuada costui che in Roma non si diraenticano le cose r

che almeno hanno il tristo privilegio di essere notevolmente pregiu-

dizievoli. Ma di cose e di persone che r Italia o non conobbe mai T

o presto dimentico, perche dovremrao noi ricordarci? Ma da lornare

e all'Indirizzo, ed al valore, che esso ha dall' aiilorila da cui emana.

II Reali, supponendo cio che nessuno ha mai sognato, riguardarsi

cioe dai Cattolici quell' adunanza di Vescoyi, come un Concilio Ecu-

menico
, sparge alle qucrcle, che non ne fosse fatta nelle consucle

forme canoniche la convocazione 2
;
che non si fossero anticipata-

mente disputate le materie da defmirsi 3
;
che gl' Italian! non fos-

sero chiamati ed ammessi a dire le loro ragioni 4. Ma sc non s'in-

tese fare un Concilio, perche si doveano usare le forme consuete a

convocare i Concilii ? Se i Vescovi erano gia tulti nella medesima

sentenza, e questa avevano ampiamente esposta nelle loro Paslorali,

a quale scopo avrebbero dovuto metlersi a disputare, se non fosst-

slato quello di porgere nuova materia alle pazze censure di sofisli >;

permalosi sul tipo del Reali ? Anzi e ella pur possibile una dispute
>

tra persone, che pensano alia stessa maniera? E senza do, chf ha

detto a costui che i Vescovi non abbiano disputato privatamente tra

loro ? Che se si fosse tratlato di un formale giudizio e dello iniliggere

miove pene a parlicolari persone, 1' ascoltare queste saria stala condi-

zione previa al giudizio stesso ed alia condanna; ed il Reali, che, nei

fatlo suo, prima della condanna cbbe un Monilorio, non puo igno-

rare che da Roma quesle legal! formalila non sono Irascurale. Ma
trattandosi dell' istruire la Chiesa intorno a due yerila, 1' una tcore-

lica, riguardante la necessila, che nel presente ordine di cose hanno

i Pontefici del Poter temporale pel libero esercizio del loro Ministe-

1 Pag. 12o. - 2 Pagg. 21, 23. 3 Pagg, 26, 27. - 4 Pagg. 27, 2&
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ro; Vallra pratica, riguardantc la morale reila degli atti, ondc a

quel Potere slcsso venne rccata ingiuria, qual bisogno vi potea es-

sere di senlire arringhe di avvocati o giustificazioni di rei, quando

ogni cosa vi era clriara, limpida, da non ammetterc un dubbio,

quanlo chepiccolissimo, in contrario? Da ultimo i Yescovinon prof-

ferirono sentenza giuridica contro di alcuno, ma solo ratificarono la

pronunziata gia dal Pontefice; la quale non fu nuova condanna, ma

dichiarazione, che gli operalori di tali e lali nequizie e sacrilegii

erano incorsi nelle tali e tali pene per sentenza gia pronunziala (la-

tae sententiae}. E se la sentenza e gia fata, a che sarebbe servito

un nuovo giudizio?

E poiche ci avvenne di restringere in due brevi formolette cio che

sustanzialmente e stabilito ed insegnato nell' Indirizzo dei Vcscovi;

da quelle si potra intendere la vanita di cio, che il Reali discorre in-

torno ai limili dell' aulorita ecclcsiaslica 1
,
ed alia sommissione che

dai Catlolici le c dovula, dclla quale, perche da alcuni figuratamente

si disse che dev' esser cieca
, egli inferisce che si vuole senza co-

scienza 2. Certo se altri mantenga, come fa coslui, che i Vescovi...

non sono giudici competenti dei veri mail che affliygono la Chiesa 3,

e pero neppur sono dei mezzi necessarii a provvedervi , questi polra

conchiuderne, che il Potere temporale non e materia d' insegnamento

ecclesiaslico. Ma se di cio che convione o non convieno al reggimen-

to della Chiesa non sono giudici competenti coloro, cui lo Spirito

Santo pose a reggere la Chiesa, ci si dica chi dovra csscre questo

giudice competente ? Sara forse il Parlamento di Torino? qualche

circolo popolare di Genova o di Livorno? qualche societa ecclesiasti-

ca di Milano o di Firenze? Che se 1' essere di slranieri della maggior

parte dei Vescovi sottoscritti all' Indirizzo ispira al Reali gravissimi

dubbii intorno alia contezza piu o meno accurata, die essi poterono

avere delle cose italiane 4
;
e 1'essere italiani degli altri lo fa entrarc

in non lievi sospizioni che siano troppo devoti a Roma 5
;
dove tro-

veransi Vescovi che non siano ne italiani, ne stranieri? E dovendo

di necessita essere o 1' uno o 1'altro, che dira, ora che tutti i Vesco-

1 Pagg. 189, 190. 2 Pag. 183. 3 Pag. 100. 4 Pag. 51. 5 Pag. 33.



BELLA STAMPA ITAL1ANA 199

vi lanlo concordemeule vi hanno adcrilo? Forse clic 1' essere stall i

Vescovi cosliluili da Cristo Maestri e Retlori della Cliiesa, toglie loro

ogni competenza di giudicare cio clie conviene alia dottrina ed al go-

verno della Cliiesa? E pure queslo e in ultima conchiusione cio, che

cotes to excanonico osa di asscrirc ! Riguardando poi la seconda for-

itsola la reila morale di alcuni atli e di alcuni principii ,
noi non ab-

biamo Irovalo mai alcuno che dubilasse, Y insegnamento della morale

essere di assoluta perlinenza della Cliiesa altreltanto
, clie quello del

domma. E so il Reali non ardisce negarlo, perche si arrovella tanto

contro del Pontefice e dell' Episcopate, per avere essi dichiarato es-

sere latrocinio, fellonia, sacrilegio cio che, in questi ultimi anni, fu

falto in detrimento della Santa Sede?

Pertanto, a conchiudere questa prima parte della Rivista, diciamo

che 1'Alto del 9 Giugno 1862, considerate pel valore che ha dal-

rAutorita, da cui procedeva, fu vero e legitlimo insegnamento della

Cliiesa. II quale ,
senza essere definizione di un Concilio, ebbe tutla

quella forza obbligatoria che puo avere una sentenza ecclesiastica
;

senza fare di quella verila un domma, le confer! tal peso, che da un

Cattolico non puo essere, salva la sua professione ,
rifiutata

; senza

dichiarare essenziale alia Chiesa il Potere temporale dei Papi, lo ri-

conobbe come condizione necessaria al libero esercizio del loro Mini-

slero. Chi mai rifiutasse un tale insegnamento, come fa il Reali,

dovrebbe nogare come quesli nega, la Chiesa cattolica trovarsi dove

sta il Yicario di Cristo e 1'intero Episcopate ;
e potete anche aggiun-

gere dove sta 1' universalila dei cleri e del popolo fedele, rimanendo

poi a cercare e stabilire, dove debba trovarsi, se non e con quelli.

II Reali non ci dice dove ha collocato egli una siffatta Chiesa. xMa

pure si dovrebbe persuadere die, se alia fazione dominante e riu-

scilo scambiare 1' Italia vera in un' Italia fittizia, 1' opera di scam-

biare in una Cliiesa fittizia la vera Chiesa di Cristo non potra riusci-

re giammai, come non pote riuscire ad intelletti piu assai potenli,

che uon e il suo, ed a braccia ben piu poderose, che 11011 sono quelle

dei suoi padroni.
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II. Piu brevi ci sludieremo di cssere nello esaminare cio che il Reali

sofistica sopra 1' Indidzzo del Yescovi considerato ,
secondo il valore

che esso ha in se medesimo, come lo avrebbe se fosse uscito dalla

penna di qualunque privato scrittore. E cio, non perche egli sia stato

piu misurato per questo rispctto, che non per 1' altro : che anzi qui si

e diffuse molto piu largamente in paralogismi sperlicati ed in invet-

tive furibonde ;
ma perche, essendo quelle poco altro che ripetizioni

di cose gia delle le cento volte, ed alle quali le cento volte fu gia

risposto, quand' anche a noi baslasse la pazienza di rilraltarlc, du-

bitiamo forte che a tulti i noslri lellori sia per riuscire lollerabile

un tale ripitio. pero ci conlenteremo a loccarne i capi precipui e

meno Iriti.

Egli rion vi puo esserc per avvenlura scritto cosi accurate e sa-

piente, il quale, capitato solto le unghie di una dialetlica malevola

e cavillosa ,
non possa venire rappresentalo come un tessuto di scem-

piaggini e di errori madornali. Ora nienle meno di questo ha pre-

teso mostrare il Reali quanto allo scrilto dei Yescovi
,
non si accor-

.gendo , che la medesirna esorbitanza del suo assunto , eziandio uma-

namente parlando ,
ne sarebbe stala la condanna. Perciocche chi

potra negare che i Prelali delle varie parti del mondo
,
e dell' Italia

segnalamenle , della quale abbiamo migliore cognizione , siano uni-

versalmenle
,
anche come private persone , per dottrina, per perizia

delle cose umane e per ispecchialezza di vita intemerata e santa,

uomini sopra qualunque altro speltabilissimi ? Chiunque ne scorra

coll'occhio i nomi dovra riconoscerne parecchi , per alcuna di quelle

doti ,
tanto insigni , che possono essere riguardati come ornamenti

uobilissimi delle rispettive nazioni, a cui appartengono. Ora avendo

dovuto quello scrillo essere naturalmentc compilalo da una eletla tra

i presso a trecento Vescovi che erano in Roma , i quali poscia lutti lo

sotloscrissero ; avendo a quello aderito tulli gli altri
;
e questi e quel-

li avendolo dovulo leggere e capire prima di apporvi il proprio no-

me
;
se il Reali ci venisse a dire di avervi scoperta qualche inesat-

tezza nella espressione ,
o qualche dottrina meno accurata traforata-

vi maliziosamenle o scivolatavi inavvedulamcnle solto Y involucro di

parole men chiare
;
tanto ,

la cosa si saria potulo tenere almeno per
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possibile , e porgere orecchio alia censura
, per cerlificarsi se que-

sla contcnesse alcuna parte di vero. Ma vcnirci a contare chc tutto

vi e un aramasso di spropositi sesquipedali da capo a fondo
;

e eke

pero tali e lanti personaggi od abbiano sotloscrilto senza leggcre ,
o

abbiano letto senza intendere ,
o

,
intendendo pure la brutta e rea

cosa che quella era, abbiano voluto appropriarlasi innanzi al mondo,

coH'apporvi il proprio nome
,

e do per la sola paura della curia ro~

mana c dei gesuili ;
colesta e una cosi sbardellata esorbitanza

,
che

forse neppure al Gioberli saria baslato 1' ardimenlo di sputarla. E

nondimeno e bastata a cotesto falso canonico lateranensc
,
scimmia-

tura meschinissima di quel tipo unico
,

il quale avendo
,
almeno in

certi casi
, uguale all' ardiraento la raagniloquenza, potea confidarsi

di annegare le insulsaggini nella retlorica !

Messosi il Reali a dimostrare qiieH'assunlo pazzo ed incredibile ,

non e maraviglia vcderlo dar per lo mezzo a sofismi cosi triviali e

puerili ,
che farebbon ridere

,
se per la gravita della materia 1'animo

non si senlisse disposto a lull' altro affetto
,
che alia gaiezza. Sareb-

be opera perduta andare a caccia di tutti
;
e bastera metterne qui in

nola alquanti, perche da essi si faccia ragione degli allri.

Egli basla il senso comune per intendere
,

che la indipendenza

e padronanza di se e dei proprii atti, 1'essere suimet iuris, altrimen-

ti apparliene al Sovrano , il quale non e soggetto a veruno, che non

all' uomo privalo in quanto e fornito di ragione ,
ovvero in quanlo e

dttadino dvilmenle liberissimo, ma suddito. Ora ,
avendo i Vescovi

asserito che il Ponteflce
, pel libero esercizio del suo Ministero r

dovea in proprio regno sedenlem suimet iuris esse; sapete che ne

raccoglie il Reali? ne raccoglie ,
che dunque i Vescovi nel Papa

senza regno temporale non veggono ,
che un menlecatto 1

, perche

solo il menlecatto non e sui iuris
;
o al piu che per essi il non es-

sere Sovrano vale altrettanlo che F essere schiavo. Di che seguite-

rebbe per filo di logica la negazione di ogni liberta umana e civile.

Immaginate ora caslello di lamenlazioni e d'inveltive, che da lui si

innalza sopra 1'inaudito scandalo dei Vescovi, i quali tra il Sovrano

1 Pag. 135.
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od il nicntecatto non veggono mezzo, come non lo veggono tra il So-

vrano e lo schiavo ! Gli dovette poi parere cosi pcllcgrina e cosi cal-

zante questa sua scopcrta ,
che vi declama sopra per parecchie pa-

gine 1, nelle quali, equivocando sempre brultamcnte tra la libcrta

politica , propria solamcnte del Principe , colla civile chc si avviene

ollimamentc al suddito
,
ne conchiude die dunquc i Ycscovi, suppo-

nendo che i soli Sovrani possano esscre liberi, ritengono il princi-

pato comeil distrultore delta liberta 2. E poco appresso ne trionfa

scrivendo : Questa e ima confessions preziosa, ma assai degradante

pel soscritlori dell' indirizzo 3
;
e vi fabbrica sopra una rilorsione di

argomento ,
la quale se fosse fatta da senno

,
convincerebbe che

rAU tore davvero non e piu sui iuris nel primo senso, die egli at-

tribuisce a questa parola.

Ancora : per quanto da ogni buon cristiano si ammctta la Provvi-

denza sopra lutte e singole le create cose
,
e passato nel linguaggio,

non che comunc
,
ma dei Padri medcsimi

,
che gli event!

,
dei quali

non si conoscono le cagioni, si attribuiscano al caso, pel quale vuolsi

signiflcare, per un modo di dire, una Provvidenza occulla
;
laddove

quegli eventi
,
nei quali si vedc manifeslamente il discgno di Dio, si

recano ad una spcciale Provvidenza
,

o semplicementc alia Provvi-

denza
,
detla eziandio nel linguaggio crisliano Economia e Dispen-

sations. Cosi del non essersi Tommaso trovato cogli allri Apostoli ,

quando Crislo risorto apparve loro nel Ccnacolo a porle serrate
,
S.

Gregorio domanda : Numqw'd CASU gestum credilis
,
ut ille discipu-

lus tune deessel? E risponde: Non hoc CASU, sed divina dispensatio-

ne gestum est 4. Ora, leggendosi nell' Indirizzo un concetto idcnlico

a questo la
,
ove dicesi : Non forluito hoc regimen temporale San-

ctae Sedi accessisse , sed speciali divina dispositione illi esse tribu-

tum
;

il Reali vede in queste parole niente meno, che esclusa la divi-

na Provvidenza da tutte le umane vicende, salvo il solo Potere tcm-

porale dei Papi ;
vi vede ammesso il caso nella sua crudezza

,
c con

parole ,
che appena sarebbero tollerabili nella bocca di un pagano o

1 Pag. 129-133. 2 Pag. 130. 3 Ibid. 4 Homil. XXVI in Evang.
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di un musulmano l; e, ghiribizzate non sappiamo che allre goffaggini

sopra F aggiuulo speciali apposlo a dispositions in quel conteslo 2
>

conchiude con queslo epifonema: Tullisanno oggimai qual sorta di

logica campeggi ncll' indirizzo
,

e come vi sia violata e sacrilega-

tnente profanala la fede vivente nella Chiesa cattolica 3. La quale

incrcdibilo audacia e seguilata da un ridicolo non meno incredibile
,

quando dal riconoscere lo slahilimento del Principato del Papi , co-

me opera dalla Provvidenza, inferisce, clie dunque non se ne deve

impedire la dislruzione, vedulo die quesla soggiacerebbe alia mede-

sima Provvidenza : Ecco il suo argomenlo : Gli uomini e le mcende

coslituirono un regno ai Papi ; dunque fu costituiio dalla Provvi-

denza. Quindi agyiunge la logica (sua) : gli uomini e le mcende lo

dislruggono; dunque lo distrugge la Provvidenza ^. Egregiamente !

ma secondo questa logica ,
nessuno quinci appresso potra o curarsi

dalle malatlie o guardarsi dai ladri
, per la gran ragione ,

che anche

le malatlie ed i ladri entrano
,
ai loro modo

,
ncll' ordine della Prov-

videnza.

Pin innanzi : Avevano i Vescovi falto voti
,
che tutli i popoli con-

venissero a mettere in sicuro quesla causa comune di lutto 1' Orbe

crisdano : Utinam, ad communem hanc tolius Orbis chrisliani cau-

sam in into locandam, universi populi conspirarent ! Ora non \i vuole

grande acume d' ingegno per capire ,
che chi desidera il tutto , non

nega di averne una parte ;
come non vi vuole grande perizia di latino

per sapere, che conspirare vale essere d'accordo, essere d'uno stesso

desiderio : significazione che quella voce ha rilenuto anche in ilaliano,

secoudo puo yedersi nel yocabolario, senza bisogno di darle sempre
un reo significato, il quale non e che .traslato e secondario. Ma no ! il

Reali nell' a\ ere i Vescovi desiderato che tutti i popoli siano con loro,

vede la confessione che i popoli in si grave argomento non sono con

loro ; imperocclie (e qui dimora il nerbo del maraviglioso argomenlo

realesco) non sinvoca quello che si possiede
% e pero quando il Roth-

schild concepisse un voto (ulinam) di possedere tulle le ricchezze

che sono al moudo, in forza di questo argomenlo sarcbbe dimostralo

1 Pag. 151. 2 Ibid. 3 Pag. 151-52. 4 Pag. 133-154. 5 Pag. 174.
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die non possicde un obolo, perche nons'invoca quello che si possie-

de. Ed appunto da questa illazione mosse quella doraanda, che regi-

slrammo sopra : Che cosa sono i Vescovi a cui non snffraga il con-

senso deipopoli? Ma se i popoli non sono coi Vescovi, e per conse-

gueriza debbono essere col Reali, perche mai sgomen tarsi egli dal-

1'esortarli che T Indirizzo fa a cospirare, e della universale insurre-

zione, a cui il Papa e 1' Episcopate intendono eccitarlo 1?

E forse per albergare in Roma quest' universo mondo insorto , e

messo in rivolta dall' Indirizzo, si sta edificando quella caserma, per

la cui prima pietra posta dal Papa, come asserisce il Reali 2
? egli

prende cotanlo scandalo ! Sappia nondimeno, per suo conforto, che

il Papa non benedisse ne pose la prima pietra di quelfe caserma
;
ma

solo fu presente alia cerimonia del benedirla e del porla. Ad ogni

modo, se un sacerdole ed anche un Pontefice possono benedire una

spada colle formole prescritte nel Rilualc romano
; quale sconvenien-

za vede egli in questo, che benedicano la prima pietra di una casa

destinata a coloro che portano e maneggiano le spade ?

Sarebbe un non finirla piu se noi volessimo fare col libro di que-

sto prelcso canonico cio ch' egli ha fatto coll' Indirizzo dei Vescovi :

analizzarlo cioe periodo per periodo e quasi comma a comma. Che

dove egli sopra quelle sei o setle pagine ne ha scombiccherate oltrc

a dugento; sopra di queste se ne potrebbero deltare alcune migliaia.

Ma con qual pro? con quale costrutto? A noi pare che il poco detto-

ne possa bastare a far giudizio del resto. Tullavoltanon crediamo di

abusare la pazicnza del lettore, se gli chiediamo vcnia di metlere in

nota qualche altro punlo dei piu rilevanli, perche non paia che trop-

pa messe sia lasciata da noi intalta.

Tulti sanno come, ad acquistarc evideuza e valore ad un dirillo

-che si abbia per tiloli legiltimi, i giurisli sogliono allegare passim il

possesso, il tempo diuturno che queslo duro, cd i patli che vennero a

riconoscerlo c confermarlo, i quali ncl dirillo internazionale si so-

gliono domandare Trattali. Ora essendo quesli tre liloli gravissimi e

luculentissimi a rispetto del Polere lemporale dei Papi, fu quanto

1 Pag. 175. - 2 Pag. 40.
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puo dirsi ragionevolc, chc i Vescovi ne facessero un precipuo lor

ibndamcnlo, toccandoli nondimeno con molta giustczza e con uguale

^sobrieta di parole. Ora quale filatessa di sfoggiati sofismi vorra esser

quella, la qualc, protratta per olio pagine 1, conchiude che, coll'essersi

appoggiato a quei titoli, si viene a non dare ai regni altra garenzia

per sussistere, che la forza 2? E pure da un cosi miserabile tessuto

di paralogismi, il Reali piglia occasione di aposlrafare colla seguen-

te invettiva il Ponlefice c tulto 1' Episcopate cattolico : Che diranno

Je plebi che vi sono commesse all' udirvi prorompere in tali parole?

(doe le parole quali egli a furia di sofisterie le ha Iravolte) . Che dira

la posterila, che dira il Croceflsso Signore di cm violate la missio-

ne e prostituite gl'insegnamenti? Diranno tulti unanimi che voi non

.srappresentate la Chiesa col vostro Indirizzo
;
ma che accumulando

errori di diritto e di fatto, e fortificandovi colla menzogna, avete

dimenticato voi stessi, avete soffocato la voce della vostra coscienza,

^avete profanato I'augusto vostro ministero, per farm strnmenti ino-

norali e passivi di uno sciayurato partito 3. Davvero cbe un preton-

-zolo sciagurato, per iscagliare cosi oltraggiosc parole a lutta la Chie-

sa insegnante, deve avcre soffocala la voce dclla sua coscienza (se

oscienza mai ebbe), e prosliluito un minislcro, di cui con do solo

.si chiarisce essere un profanalore cd una vergogna!

Ps
T

on meno forsennato in opera di sofislica, ma piu assai pernicioso

/e cio die il Reali affasiella intorno agli error! prevalent! nel raoder-

no tempo, dci quali il S. Padre avea fallo ncll' Allocuzione una bre-

ve, ma grave e sapiente rassegna, ed i quali i Vescovi riconobbero

'e lamentarono alia loro volta nell' Indirizzo. Oracoslui, inlorno a

questi errori, non si sa die cosa pretenda. Asserisce in un luogo chc

al magislero del Pontefice e del Vescovi non e un magistero scola-

jilico o come di scienza umana
,
non e un magistero chc discorre ,

che ragiona, che scende alle conclusioni 4; in un allro si querela

che quel magistero non abbia provato queslo e quell' altro 5. Rico-

Jiosce che quegli errori vi furono sempre e vi debbono essere 6
;
e

1 Pagg. 48-55. - 2 Pag. 55. - 3 Ibid. - 4 Pag. 188. 5 Pag. 186. -
& Pag. 59.
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va in furie contro 1'AlIocuzione e 1' Indirizzo 1
, perclie in quclla fu

delto, ed in qucsto fu confcrmato esservi quegli errori. Dopo di aver

delto : Che maraviglia esista chi voylia la distruzione della Chie-

sa%? soggiunge alia pagina seguente : / Vescovi errano ed errano

enormemenle, commetlendo atto d' ingiustizia siynipcantissima e con-

tro il secolo e contro F Italia, quando ad enlrambi allribuiscono il

tentativo sacrileyo di voter distruggere la verila cristiana.

E qui, cntrando in una tcorica rubata quasi di peso al Gioberli ,

con un grande sprcco di oggettiw e di svggetlivo, si sbraccia a pro-

Tare die gli erranli rigettano il vero non in se medesimo, ma quale

ad essi e rapprcsentato ;
e quinci si aprc la via a conchiuderne, die

questa rappresentanza facendosi molto spesso a rovcscio, gii erranti

ne sono innoccnli
,

anzi neppur sono erranti
,
in quanto se fosse lo-

ro proposto qual e in se slesso il vero, essi di certo lo acceltcrebbe-

ro 3. E clii potrebbe negare il suo assenso alia verila vcdula im-

medialamente qual e in se medesima? II quale discorso non avrebbe

cbe fare col presente suggetto, se non mirasse a riversare sopra la

Chiesa cattolica tutla la colpa dcgli errori prevalent! ,
la quale , in

ultima conchiusione
,
e la sola proponente autorevole dci veri rivela-

ti. E perdocche la Chiesa
,
dominata com' e

,
in sentenza del Gio-

berti e del Reali
,

dalla curia romana e dai gesuili ,
ha pervertile le

formole delle vcrita elerne ed immutabili
;
a lei sola si dee recare

la colpa degli errori
,
ed agli erranti

,
fossero pure alei e bcslem-

mialori di professione, non si devc, die compassione : anzi si deTc

ammirazione e lode e merito di yitaeterna. Cosi Giacomo Leopardi,

il quale ,
non avendo troyato, in lulte le diyinc Scritture ed in tutti

gV insegnamenli della Chiesa, alcuna formola
,

clie giustamente gli

rappresentasse Dio, la Provvidenza
, lay-irlu, consumo rinfelice sua

vita ed il pellegrino suo ingegno a negare e maledire Dio, la Prov-

videnza e la virtu
;
Giacomo Lcopardi, diciamo, secondo il Gioberti

ed il Rcali die ne fa sue, citandole, le parole, col suo ateismo rese una

specie di omaggio a quel Dio medesfmo che ncgava nel suo doloroso

delirio
,
mostrando che nel suo cuore la giuslizia e la misericordia

1 Pag. 58. 2 Pag.59. 3 Pag. 60.
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erano lessenza di quell' essere incomparabile 1. Disgrazia die que-

sla formola (la giuslizia c la miscricordia allributi cssenziaU diDio),

Irovala la prinia volta dal Gioberli, non sia mai giunla agli orccchi

cd agli ocelli dello sventuralo Recanalese ! il qualc per contrario da

eerie fiere edaspre dollrine (della curia romana, s'lnlcnde, e dci ge-

suili) non avendo conosciuto, die un Dio barbaro, dovetle natural-

mente ripudiarlo ; menlre quel Dio mile e santo, la cui idea, senza

eyli saperne nienle, governb sempre i suoi pcnsieri, in nessun anima

fu pih scolpita die in M 2. Cosl, con queslo bisticcio di presup-

posli erapii e di sofismi da scolarelli, resla dimostrato che un aleo di-

chiarato fu piu sanlo di quale c Santo piu ammirato nella Chiesa; e

clie se pure alcuna colpa e nello avere disconosciuto
, rinnegato e

beslemmialo Dio e la sua Provvidenza, quella va tutto a carico della

Chiesa, quale 1' lianno raffazzonala la curia roniana e i gesuiti. Alme-

no quesla fu 1' opinione di Yincenzo Gioberli, e questa 6 del suo de-

gno -discepolo Eusebio Reali
,
a giudizio del quale 1' Episcopate cat-

tolico
, per aver nominate il caso (fortuilo) ,

e com into di rinnegare

la Provvidenza, come farebbe un Pagano od un Musulmano.

Non fmiremo questa Rivista se prima non avremo aggiunta una

qualche parola intorno ad un altro punlo capitalissimo ,
a rispetto

del quale coleslo parabolano in cappa usurpata di canonico
, fa il

consueto scambietto di atlribuire un senso falso ad un concelto giu-

stissimo
;

e poscia dare in disperazioni e declamare tragedie sopra

il senso foggialo dal suo cervello, acciocclie gli sciocchi si scando-

lezzino ed atlerriscano del concetto vero, chc non ha nulla di riprove-

Yole. Cosl avea delto il Pontefice, confermarono i Vescovi ed il fiore

della sapienza cattolica sta ripetendo da presso a tre anni che
,

es-

sendo il Principato civile dei Papi ordinato dalla Provvidenza al be-

ne della Chiesa
;
lulli i membri di questa, maggiori c minori, avea^

no inleresse
,

diritto e
, secondo la possibilila di ciascuno

,
anche

dovere a procurare la conservazione di quello. Ora il senso ovvio ,

naturale e pero giustissimo di questo concetto e, che, avendo pure'

la Sovranila dei Pontefici il medesimo fine di lutti i Principal! cristia-

1 Pagg. 61, 62, Nota. 2 Ibid.
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ni, cioe il benc civile dei sudditi, i quali si ordinano come pcrsonev

non si posseggono come cose
;

essa conferisce ncl medesimo tempo
al Sovrano quel modo speciale di essere sui iuris

, quella maniera

piena di liberta e d'indipendenza, die non puo comporsi colla coudi-

xione di suddito. E pero quando si dice die il Principalo dei Papi c in

bene della Chiesa, solo i mentecatli potrebbero intendere, die a questa

siano ordinali i sudditi die diventerebbero, quasi armento di pecore,

possessione dei Cattolici
;
ma essi anzi seguilano ad essere il fine del

Governo
,
ed il loro bene civile solto i Pontefici puo asseguirsi piu

ampio e piu sicuro , die non sotlo qualunque ajtro Principe laico.

Go die dunque e in vantaggio della Chiesa, non sono gia i sudditi e-

le loro sustanze
;
ma e quella prerogativa die dal Principalo risulla

In chi n' e investito, val quanto dire quel peculiars essere sui inrisr

e quella pienezza di liberta e d'indipendenza, che solo dal Principato-

puo aversi , e che nulla non ha che fare col bene civile dei sudditi.

Di tullo questo il Reali non capi, o piutlosto non voile capir nulla
; Q

strepita die il popolo romano sia falto , quasi un armento
,

la pro-

prieta dei cattolici ,
e ne sia commesso ai catlolici la tulela 1

, e

grida e strabilia che queste frenesie .... quesle stranezze, cadule

dalla penna d'un Veuillot , d'un Montalembert, d'un Dupanloup ,

siano state raccolte da un romano Pontefice , per fame la base del

suo dirilto a regnare, e siano ripetute in un Indirizzo dei Vescovi 2.

E qui una prolissa cicalata sopra il non potere essere 1' uomo pro-

pricta dell' uomo
,
la qtiale entra qui tanto a proposito , quanlo ve

n' entrerebbe un'altra sui moto della terra o sulle stelle cadenli.

Pure conviene finire una buona volta davvero
;
e per finire non ci

e allro mezzo che chiudere il libro e scagliarlo via da se, come si fa-

rebbe delle cose pazze ; ma die volele? fmche ci sta innanzi ed apcrfo,

ad ogni occhiata che vi diamo, ad ogni foglio che ne volgiamo, ci sal-

ta agli occhi qualche nuova menzogna o sofisma ,
ed appena sappia-

mo resistere alia voglia di darle una replica. E ci pesa il non potere

aggiungere notanlemente una parola inlorno all* Accademia Eccle-

siastica, bella e salutare isliluzione degli ultimi Ponlefici, alia quale

1 Pag. 134. 2 Pagg. 154, 155.
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F esscre al prescnlc spccchio d' illibalezza ecclcsiaslica c nobile pa-

lestra di lodati sludii ,
e titolo suflidenle per venire qualificata , da

coteslo disgraziato, die, a uso dclle lumache, insozza quanto tocca,

una vera scuola di corruzione 1
.

II Reali riconosce clie nel clero italiano vi sono delle animc ange-

liche per purezza di vita
,

alle quali asserisce di andar debitore se

la sua fede non vacillb nel rilenere come santa la Chiesa di G.

Cristo 2
;
e fa poi dipinture orribili di chierici ignorant! e corrotti 3.

Ora se egli considerasse sotto quale del due Indirizzi si trovino ri-

spettivamenle i nomi dei primi e dei second!
,
avrebbe un nuovo e

sicuro bandolo per usdre dal labirinlo
,

in die si e a vero studio

impigliato. E faccia Dio die per lui vi sia altra usdta, die 1' ut su-

spendatur mola asinaria in collo eius
,
con qucl die siegue nel de-

cimottavo di S. Matteo.

Intanlo i nostri letlori dalla presente Rivista possono raccogliere

un frutto quant' altro mai appropriate alle circostanze, in die versa

1' Italia
;
e questo e non potersi nel presente tempo rigettare 1' inse-

gnamento della Chiesa, come nella prima parte abbiam mostrato

farsi dal Reali
,

se non ribellando alia logica e rinncgando il senso

comune, come farsi da lui medesimo abbiamo mostrato nella seconda.

II.

Juris Ecclesiaslici publici Instilutiones ,
auctore CAMILLO TARQUINI

e Societate lesu, luris Canonici Professore in Collegia Romano

eiusdem Societatis. Romae ex officina libraria Ronarum Ar-

tium 1862.

La impresa di comporre un libro die tratta di alcuna scienza ,

coll' intendimento di metterlo in mano de' giovani , perche valga lo-

ro di autore e di guida in un corso di scuola
,
e cosa malagevole ol-

tre la comune credenza. Conciossiache s' inconlrino difficolt^ si per

cio che spetta al maestro die debbe insegnarla, come anche, emol-

1 Pag. lOi. 2 Pag. 106. 8 Pag. 110.

Serie V, vol. Y, fasc. 308. 14 8 Gennaro 1863.
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to piu, per quello die risguarda agli scolari che vogliono apprcndcr-

la. Pel maestro convicne die il libro discorra della scienza in modo

stringato ,
accenni parccchie quislioni e lasci altrc inlravedere piul-

tostoche toccare o svolgere. Allrimenti facendo , egli si spaccereb-

be della sua lezione con nulla piu die leggere 1' autore messo in

mano a' giovani , e cio a grande noia de' medesimi
,

a grande

scapito del letlore
,
ed a grave danno del profitto. Ma per riparare

a tali incomodi v' e pericolo di dare in altri non minori per riguar-

do agli scolari. Per quesli fa d' uopo die si dica quel piu e quel rae-

glio ,
che giova a rischiarare la scienza die studiano

, die si espon-

gano limpidamente i principii, die se ne deducano le conseguenze ,

che si facciano le opportune applicazioni con tanta precisione e soli-

dita di ragioni ,
die essi allingano dal libro come da chiara fonte i

concetti
, e questi non mica mandandoli a memoria alia guisa dei

bimbi delle prime scuole
,
ma per via di savia e conliiiuata medila-

zione
; giacche questo e il solo mezzo

,
onde si rassodano gl' ingegni

e si nicltono dentro le segrete cose delle scienze. Dal che ognuno

puo avvedcrsi del fmo accorgimento ,
die vi debbe usare lo scril-

tore e del quanto convenga die egli conosca profondamente la scien-

za che tratla, aflinche riesca nel suo intendimento.

Considerate attentamente il libro
,
di cui facciam la rivista

, sia-

mo venuti nella sentenza, che egli risponda otlimamente a quanlo si

richiede da un autore di scuola si per riguardo al maestro
,
come

per cio che spetta agli scolari. Le quistioni del dirilto pubblico ec-

clesiaslico si trattano in esso con profondita, si svolgono con singo-

laro chiarezza
,
e tutto questo con uno argomentare stretto e succo-

so si da lasciare al professore un largo campo da spaziarvi per en-

tro, o svolgendo le ragioni che vi si recano, oil esponendo quelle che

vi si accennano
,
od allargando merce i fonti che vi si trovano in-

dicati
,
le autorita gravissime della Scrittura e de' Padri.

I/ Autore ha diviso il suo lavoro in due Libri. Nel primo tratta

della podesta della Chiesa di Cristo riguardata in se stessa
;
nel se-

condo del soggetto ,
in cui ellarisiede. Diamo qui a pruova di quan-

to abbiamo asserito, un saggio togliendolo dal libro primo.
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La yia piu corta e piu sicura da tcnersi nella trattazionc di una

scicnza pratica ,
come e il diritto, non v' ha dubbio csscr quclla del

principii : poiche qucsti riescono all' inlclletto allreltanlc fiaccole
,

mercc dclle quali egli rawisa tosto il nodo delle quislioui piu intri-

cate
,

c Ic discioglic debitamcnle. E qucsta appimto si c la \ia

tenuta dall' Aulorc nel suo libro manlenendo la promessa faltaci

nelproemio 1.

Che se altri sappia indicarc la fontc, dondc rampollano evidente-

mente i varii principii fondamcnlali di una scicnza e svolgendoli

proceda si ordinataraente da potersi rannodare il tut to in un sem-

plice ragionamento e questo mellerc dinanzi agli occhi degli scolari,

affincke mirino il tullo rilrallo in breve discorso; non sembra dovcrsi

richiedcre piu la, perche un dcttato abbia la lode amplissima di som-

ma limpidczza. Tulto do si scorge nel nostro Aulore. Ecco nel Capo

primo darsi in due traili quanto si riferisceal fondamenlo intrinscco

del diritto pubblico della Chiesa : Primo, cgli scrivc, studio omnisepo-

sito, factaque abstractions abEcelesta, ex hire naturali recognosce-

mus
t quae et quanta sit potestas, quae cuilibet societati perfectae

vi suae naturae competit: secimdo, nalura Ecclesiae considera-

ta, earn societatem esse perfectam demonstrabimus ; quae duo exposi-

ta cum fuerint, ipsius Ecclesiae potestas, quod ex hoc fonte dimanat,

logica necessitate per se innotescet. Messosi quindi a cercarc quale

sia la polesta di una socicta perfella, ed a die si stenda, rilruoya

sgorgar lutta quanta e
,
dal fine

,
die si propone 1' accennata socie-

ta; stanteche questo ne coslituisca la nalura, ovvero la esscnza 2.

Donde si trae una regola generale, che mette, per cosi dire, innan-

zi tulla la portata del diritlo di una sociela perfetla. Potestas, quae,

pro eius natura, societati perfectae in suos competit, generali hac

regula conlinetur: ut quae sunt necessaria ad finem plene conse-

qmndum, exigere iure possit, quae non sunt necessaria, nonpossit;

quae vero necessaria sunt, sed pertinent ad ordinem quemdam su-

periorem, ea per se ordinare et determinare non valeat 3. Dimostra-

1 Pag. VIII.

2 Gap. 1, Sect. 1.

3 Cap. \, Sect. 1, Art. 1.
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la la dirittura di quesla regola si fa loslo vedere come dalla mede-

sima scaturisca 1' intero sistema della podesla di una sociela perfel-

ta sopra i membri
,
onde e composta ,

vale a dire i tre poteri legi-

slative, giudiciario e coattivo, c con cio si apre la via a favellare di

ciascuno di essi peculiarmente, accennando que' principii suslanziali,

su cui si reggono. Se non che una socicta perfelta puo aver relazio-

ni con individui che le sono estranei o in tulto, o in parte, ovvero

per semplice astrazione e rispetto alia medesima in istato Iran-

quillo, oppure in lotta. Che dovra farsi nell'uno e nell'altro caso ?

Quali saranno le regole, che si avranno a seguitare per non of-

fcndcre menomamente il dirilto? Togliendo a scoria il fine delle

varie sociela, a cui appartenessero i sopraddetli individui, 1' Auto-

re ci da le precipue nell' articolo secondo del Capo prime.

Dalo per tal guisa il primo passo ,
riesce agevole il secondo. La

Chiesa e una sociela perfelta ;
che tale ce la dimoslra la sua nalura

e la palese volonla del suo divino Islitutore. Adunque la Chiesa e

indipendente dalla sociela civile
; adunque la Chiesa ha il polere le-

gislalivo, giudiziario e coaltivo
; adunque la Chiesa dee godere di

tutta quell' autorila, che al lume del diritlo nalurale si dimostra con-

venire ad una sociela perfella. V'ha di piu; il fine della Chiesa messo

a confronlo del fine della sociela civile, apparisce di natura infinita-

menle piu nobile, conciossiache egli abbia di mira 1'elerno, e 1' allro il

temporale; al primo sia ordinalo 1'uomo come a fine ultimo, ed al

secondo come a fine prossimo ; adunque la Chiesa e di un ordine

superiore, al quale per conseguente deve rimanere subordinato il ci-

vile. Onde se e vero, che la Chiesa: in rebus temporalibus, el sub

respectu finis temporalis, nihil potest in societale civili, perche que-

sto est praeter finem Ecclesiae 1
;
e parimenti verissimo che : Qui-

bus in rebus sive per se, sive per accidens ratio seu necessitas con-

currit finis spiritualis, idesf Ecclesiae, in Us, licet temporales sint,

potestalem suam Ecclesia iure exserit , civilis aulem societas eidem

cedere debct 2; e che regimen societatis civilis atheum esse non

1 Lib. I, sect. 2, art. \, prop. 1.

2 Ib. prop. 2.
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debet ita, ut indifferenlem se omnino praebeat in Us quae pertinent

ad religionem; salvo tamen in rebus dubiis Ecclesiae lure definien-

di, quae vere ad religionem pertinent 1. Tutte e tre proposizioni,

chc vengono egregiamente dimostratc.

Ad un ragionare cosi limpido usato non solo nel libro primo, da

cui si e preso il saggio , ma eziandio nel secondo, va congiunto il

metodo, die aiuta mirabilmenle a far penetrare negli ingegni giova-

nili i singoli concelti scnza alcuna confusione o tenebra, die ne scemi

ia chiarezza, vogliamo dire 1' uso perpeluo di un rigoroso sillogizzare.

Taluno per avventura non fara buon viso a metodo cosiffalto, come

quello, die si presenta al suo sguardo soverchiamenle arido e senza

quella magniloquenza oratoria, che sollelica 1* orecdiio e rende a

guisa di atloniti gli uditori. Ma che monta? quando con esso si ha

tutto il pro di una lezione, e con 1'altro delle rettoriche dissertazioni,

adoperato dalle cattedre delle scienze, raro e che si raccolga la me-

noma parte di quel frutto, che pure sarebbe necessario allo scolare.

Bio volesse, die il metodo dello stretto sillogizzare, messo comune-

mente al bando dalle scuole, vi fosse rivocato. Senlasi
,
come ne fa-

velli 1' Autore del libro, die stiamo rivedendo, al quale vuolsi pre-

stare tulla la fede allesa la esperienza di molli anni, che egli ha

gia acquistata neH'insegnarc. In probationibus afferendis et obiectio-

nibus diluendis syllogistica oratione usus 5ww, quod genus est ora~

tionis cum omnium brevissimum, turn etiam omnium maxime perspi-

cuum et efpcax. Defigit enirn audientium mentes in unica ille re, in

qua tola est demonstratio, neque sinit eorum attentionem in plura

vbiecta pervagari. Itaque non raro animadverti longas orationes,

licet ad rem nitidim declarandam, adhiberi soleant, contrarium

e/fectum saepenumero parere, oneratis, scilicet, et confusis multitu-

dine rerum ac verborum discipulonim mentibus, quae uno forte syl-

logismo mirifice edoctae et illustratae fuerant: praesertim cum in

hac quoque re divina ilia valeat sententia: In multiloquio non de-

erit peccalum : quo enim mag is loqueris, eo facilius verba excidunt

1 Ib. prop. 3.
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minus propria, quae cum rerum notionem adulterant
,
olscuritatem,

inserant, necesse est 1.

II fin qui detto bastercbbe a dimoslrare, quanto siano acconcia-

menle lavorate le Istiluzioni deli' Aulore
;
ma conviene ancora ag-

giungere uu allro pregio di non piccola ulilita
,

e questo si e il

Irovarsi disciolle in esso quelle obbiezioni, che falte correre a noslri

di intorno al diritto pubblico della Chiesa, lo vengono sopramodo in-

torbidando. Ouanto grande non e lo strazio, che si fa de' Concordali

con null' altra ragione, che cio richiegga il nuovo ordine di cose od

il piacere dell' adunanza di un parlamenlo? Abbiamo il Capo secondo

del Libro primo ,
ncl quale si discorre saviamenle di somiglianli

convenzioni. Grande si e lo studio
,
che si pone empiamentc fin da

mezzo il secolo scorso per dirnoslrare che la Chiesa debbe essere

per poco soggctta alia sociela civile, traendo apparcnli ragioni ora

dagli sconvolgimenli ,
che sopragiungerebbero ai regni ,

se ella vi

fosse indipendenle, ora dalla nalura spirituale della medesima, ed

ora dalla signoria de' principi. Non v' ha persona si nuova in questa

controversia, la quale non conosca 1'assioma : Status in Statin, repu-

ynat ,
ed i vantali diritli, che si nominano maiestatici. Leggansi in

numeri 45 e 46 del Libro primo, e si \edranno discoperti tulli que'

sofismi
,
che seppe a lal proposito affastellare la malignila dei tristi

polilici: si scorra il tralto dal numero oo al 60 ed apparira il niun

valore delle obbiezioni portale da un Du Pin, e da un Balduino.

La Chiesa, chi non lo sa ? non fu solamente combaltula ne' diritti

che ella ha di frontc alia sociela civile, ma eziandio in quelli che, per

divino statute, si debbono a' suoi reggitori. I duel di queslo combat-

timento sono un Marsilio da Padova, un Richer, un Febronio, i so-

stenitori dclle Liberia gallicane e comunemente i protestanli. Tutti

costoro, merce i loro sistemi, muovono audacemente all'assalto col-

1'aperto intendimento di avvilire la Chiesa e soggellarla in fine al po-

tere laicale. Nel Libro secondo ti si para dinanzi da un la to la Chie-

sa
, quale fu ordinata dal suo divino Fondatore

,
e dull' altro lutte le

armi e 1' ordine della battaglia de' nemici, che 1' assaltano : appres-

1 Proem.
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so dimostrato come lulti i 1'oro sforzi sicno volli a rovesciarc la pictra

fondamentale posta da Cristo, ti si fa toccare con mano quanto siano

rec coteste armi, e quanto empia la pugna, che si combatte colle rae-

desime.

Riassumendo ora i vantaggi ,
che vino scolare puo cogliere sicura-

mcnte dalle Istituzioni qui proposte, ci sembra che egli, adoperando-

3e solto la scorta di savio professore, rilragga tulti quelli che si hanno

da una sostanza di sano e grande nutrimeuto, alleso la solidit& degli

argomenti, 1'ordine savissimo delle materie, la limpidezza del me-

todo e la soluzione di quelle difficolta, che hanno corso a' di nostri.

Per la qual cosa noi non esiliamo punlo a dire che questo libro sem-

bra tutto all' uopo a que' giovani ,
i quali vogliono con molto profitto

studiare nelle scuolc il diritto pubblico della Chiesa. Anzi se mai

v' avesse persona, la quale fosse bramosa di trovare in piccolo vo-

lume svolli chiaramente e con brcvM que' principii, che si riferi-

scono alle quistioni sorto in queslo tempo si procelloso per la Chiesa,

non sapremmo fargli miglior preghiera di questa, che egli si pro-

cacci il medesimo libro, essendo certi, che, se egli vi si arrendesse,

dopo di ayerlo letto
,

ci saprebbe grado dell' avernelo noi pregato.



SCIENZE NATURALI

1 . Nuovi sperimenti sopra le colonne d' aria vibrant! nei tubi sonori 2.

Progress! del traforo del Moncenisio
;
macchine a compressione del sig.

Sommeiller 3. Gilindri a corona di diamante per forare il granito it

Taglio deiristmo di Suez; 1' acqua del Mediterraneo gia condotta al lago
Timsah o. Telegrafo elettrico da Pietroburgo alia Cina 6. Nuovi

proietti d' artiglierie, inventati dal Witworth; loro efiicacia conlro le co-

razze di ferro delle navi 7. Polv ere da fuoco economica e fortissima;

perlcoli del cotone fulminante 8. Uso delle armi da fuoco a soccorso

dei naufraganti.

1. II Nuovo Cimento (Tom. XVI, pag. 5) registro un miovo metoda

sperimentale per rendere, a dir cosi, visibile all'occhio la posizione dei

ventri e dei nodt nelle colonne d'aria vibranti nei tubi, trovato dall'Inge-

gnere Rodolfo Koenig. E noto che nei tubi sonori, aperti da arabe le

estremita,si formano un nodo nei mezzo e due ventri ai due estremi r

quando il suono prodotlo e il suono piu grave, corrispondente ad una

lunghezza d' onda eguale alia lunghezza del tubo
;
e che si hanno per

contro un ventre nei punto medio e due nodi, ciascuno a tale distanza

dall' estremita vicina, che sia uguale ad '/, della lunghezza del tubo r

quando si fa sentire 1' ottava Lo strato d'aria, che si trova in un nodo,

soffre un cangiamento massimo di densita, ma la sua velocita e nulla ;

ed al contrario lo strato, che sta in un ventre, possiede una velocita mas-

sima, senza modificazioni nella densita. I mezzi fin qui adoperati per
verificare sperimentalmente le condensazioni dell' aria nei nodi

,
essendo

esposti a varii inconvenienti
,

il sig. Koenig immagino un nuovo speri-

raento piu efficace e piu sicuro, per mettere in mostra sensibile quel risul-

tato teorico. Nella parete del tubo s'aprono tre fori in que' punti precisi

in cui, secondo la teorica, si formano i nodi del suono fondamentale o

della sua ottava. Sopra i fori sono fissati tre manometri a fiamma di gaz,

fatti a maniera di dischetti cavi, la cui base, rispondente all'ampiezza

del foro del tubo, e coperta da una delicata membrana; e sopra la cui parte

superiore sorgono due pipette, Tuna delle quali comunica con un tubo
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di gonima elastica per cui riceve il gaz, e 1'altra e destinata a riceverc

ua beccuccio alia bocca del quale si puo accendere il getto gazoso. II ca-

naletto, che dee portare il gaz al tubo di gomma elaslica
,
e fissato sul

tubo stesso e comunica con un gazometro. Disposta cosi ogni cosa, col-

locato il tubo in posizione orizzontale, ed infiammato il getto gazoso, si

fa dare al tubo dapprima il suono fondamentale , poi la sua ottava. Nel

primo caso, il manometro del mezzo trovandosi posto sul nodo, la mem-

brana, commossa dalle pulsazioni dell'aria ivi addensata, accelera ed ac-

cresce I'efflusso del gaz, onde la tiamma di subito si allunga moltosensi-

fcilmente
,
rimanendo le altre due pressoche immobili e iisse

;
che se la

fiamrnella fosse debole e piccola, 1'urto dell'aria nel nodo imprime tale

scossa alia membrana, e quinci al gaz, che la tiammella si spegne. Nel se-

condo caso, cioe quando il tubo manda il suono dell'ottava, le due fiara-

melle estreme offrono all'occhio lestesse raodificazioni che scorgevansi
in quella di mezzo nel caso precedente, rimanendo questa al tutto tran-

quil^, perche posta sopra un venire. L'esperimento e bello, ed esige uno

strumento un po' complicate per essere eseguito, mariesce dimostrativo

quanto puo volersi in tali argomenti.

2. La gigantesca impresa del traforo del Moncenisio, di cui piu yolte

abbiamo fatto parola, precede innanzi con tale impegno, da potersene ri-

promettere un felice riuscimento, non solo quanto al superare gli ostacoli

che si temeano per la natura delle roccie e la difficolta di spingere a si

grande profondita 1'aria atmosferica, ma eziandio quanto alia celerita del-

i'esecuzione. Nel passato ottobre, quando il Ministro dei Lavori pubbli-

ci del Piemonte, con altri ragguardevoli personaggi, si condusse a visi-

tare le opere della galleria che si apre dal lato italiano a Bardonecchia
,

ebbe a rimanere maravigliato della straordinaria efficacia delle nuove

inacchine perforatrici ,
che si debbono sostituire alle adoprate sin qui a

tal tine. Quelle sono dotate di tal forza e celerita di percussione che, in

meno di 40 minuti,una di esse traforo un masso di granito di smisurata

mole, traversandolo fuor fuori in tutta la sua lunghezza. Dentro la galle-

ria, in meno di due ore, colle macchine che pur si vogliono mettere da

parte come non abbastanza gagliarde, furono preparate e si fecero scop-

piare trenta mine
;
onde lo scavo nella yiva rupe si adentro di piu di uu

metro in profondita, per due metri d'altezza. Dove le cose continuassero

a procedere di questo passo, non sarebbe yana la speranza nudrita dagli

ingegneri ,
che ancora prima del termine prefisso ,

cioe in meno di sette

anni, possa 1'intera galleria essere compiuta, riyestita di yolta e muro, e

spianata al passo delle locomotive.

Presso a Modane
,
dove apresi la galleria sulla pendice francese delle

Alpi ,
erasi congegnato un massiccio e dispendioso meccanismo di sei

ruote a secchietti, per potere alzare Tacqua dell'Arc ad altezza di 26 me-
tri

,
e farla quindi piombare in cascata sopra i compressori, ossiano mac-
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chine da comprimere 1' aria che si dee spingere sino al fondo della galle-

ria, affine di dar moto ai percussori e ventilare convenicntcmente lo speco.

II sig. Somraeiller, uno degli ingegaeri die sovraintendono all' esecuzio-

ne di quella ardita impresa, sostitui a tutto quell' ingombro alcuni coni-

pressori a doppio effetto
, molto semplici uel loro organismo, a' quali vie-

ne impresso il moto direttamente dalla cascata di 5 nietri dell'Arc stesso r

e per cui 1' aria e rapidamente compressa nei convenevoli recipient! ,
in.

modo continue. Eccone in breve la descrizione. Due cilindri verticali,

d'egual diametro, scendono dal serbatoio di ferro in cui deesi condensare

1'aria, e s' incastrano alle estremita d'un cilindro orizzontale, entro al

quale muovesi uno stantufib, per efl'etto d'una ruota idraulica che gira so-

spinta dalla caduta dell' Arc. Ciascuno de' cilindri verticali e munito,

nella sua parte superiore, di due valvole ;
una delle quali A apresi dal-

1'interno del tubo verso 1'interno del serbatoio, e 1'altra B si apre dai

lati del tubo in dentro
, per dare adito all'aria esterna. II cilindro oriz-

zontale e pieno d' acqua, che sale eziandio d' un buon tratto nei tubi ver-

ticali. L'cffetto che se ne ottiene e semplice ed intenso al tempo stesso,

Poniamo che lo stantuffo, posto in mezzo del tubo orizzontale, sia so-

spinto a destra
;

1' acqua coritenuta nei ramo a sinistra lo segue, e percio

si diminuisce la pressione nei braccio yerticale corrispondente, la cui

parte superiore, aprendosi la valvola B, empiesi d'aria atmosferica,

mentre 1' aria, gia contenuta nei serbatoio sovraslante, per la sua stessa

elasticita tien chiusa la valvola A, che le impedisce ogni uscita. Nei ci-

lindro a destra, per contrario, 1'aria, che sovrastavaalla colonna verticale

di acqua, yiene spinta in su, e la sua elasticita, col diminuire di volume,

cresce cosi,chevince la pressione dell'aria contenuta nei serbatoio supe-
riore: onde allora apresi la valvola A 'del cilindro di destra, per cui 1'aria

penetra nei serbatoio stesso, mentre la corrispondente valvola B '

per la

pressione interna resta chiusa. Quando lo stantuffo da destra torna a si-

nistra, produces! 1'efletto inverso
; poiche allora il tubo verticale a destra

si riempie alia sua volta d'aria atmosferica per la sua valvola B', ed il

tubo verticale a sinistra, per la sua valvola A spinge entro al serbatoio

un nuovo volume d'aria. Gosi ciascuno a vicenda dei due cilindri verti-

cali alimenta d' aria il serbatoio
,
entro al quale viene in modo sensibil-

mcnle continue compresso il (luido, con celeritu proporzionata al rapido

giro della ruota idraulica, che niette in moto lo stantudb.

3. Con qucste macchine di compressions sembra risolutoil problema di

spingere 1'aria almosferica fino a cinque o sei chilometri di distanza nel-

le viscere del monte, di mano in mano che vi si inoltrano gli operai

nello scavo. Ove poi s' incontrassero rocce di straordinaria durezza, po-
trebbesi adopcrare, per iscavare i fori da mine, lo strumcuto teste co-

struito da un iugcgnere francese, sig. Leschol. Egli a tal fine arnio d' una

corona di puatc di diarnaate bruto, ossia, come dicono, di natitra, un
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lubo mctallico
,

il quale, per un meccanismo facile ad immaginare, gira

rapidamente sul proprio asse
, premendo intanto sopra il raasso da trafo-

rarsi. In poco d'ora il tubo penetra nella roccia, ricevendo nella suapro-

pria cavita un cilindro pieno, che con lieve colpo si stacca. Per tal modo

si riesce a fare nel piu duro granito, nello spazio di un' ora, fori da mina

di lm
, 10, o I 111

,
20 di lunghezza, col diametro di 47 millimetri

,
che

appena in due intiere giornate di lavoro si potrebbero fare da due buoni

operai. Dopo finite il lavoro delle prove, furono esaminate con la lente le

punte di diamante, che non apparvero sensibilmente alterate. 11 qual tro-

vato ognuno vede potersi anche utilraente adoperare in molte circostan-

ze, pel lavorio delle pietre dure.

4. Mentre con tanto dispendio si mettono in opera le forze della mec-

canica per aprire il varco alle locomotive in seno alle Alpi, non meno di

25 mila operai attendono a scavare nell' istmo di Suez il canale, che dee

congiungnereilMediterraneocol Mar rosso. Gia nell'Agosto eracompiuto
il frangi-onde necessario per rendere sicuro alle navi il Porto Said, e da

questo fino al lago Timsah, posto quasi al centre dell' istmo, il canale era

in gran parte scavato
;
sicche calcolavasi che rimanessero non piu che

900,000 metri cubi di terra da rimovere, perche le acque del mediter-

raneo potessero affluire verso il lago slesso, dove intanto si apprestavano

gli scali per le navi e sorgevano numerosi edificii, in cui alloggiare gli

amministratori e direttori dell' imprcsa. Or siccome la quantita di terra

rimossa ogni mesc era sottosopra di 500,000 metri cubi
,
ben poteasi fin

da questa estate prevedere quello che il telegrafo annunzio verso la meta

del Novembre, cioe che gia le acque del Mediterraneo, abbattute le di-

ghe, erano entrate nel lago Timsah, rimanendo cosi compiuta la parte

piu importante e piu difficile di tutta 1'opera disegnata. Ora si sta ponen-
do mano ad effettuare 1'altra, che riuscira piu spedita ; e, accresciuto il

numero degli operai fino a 30 e piu migliaia, si propongono gl'ingegneri
di condurre entro il 1863 il canale d' acqua dolce lino a Suez, e scavare

il canal grande per tutto quel tratto di pianura che stendesi fra Suez ed

i Laghi Amari. II che dove riesca, come si spera , 1'impresa sara poco
Jontana dal suo termine e forse, entro un quattro o cinque anni al piu, le

navi passeranno trionfalmente dall'uno aH'aHro mare, con insigne vitto-

ria della moderna industria, che in tempo relativamente corto avra potuto

compire in tutto quell'opera, cheappena la potenza tragrande dei Faraoni

avea sapulo effettuare in parle.

5. II commercio con la Cina e 1' importanza degli interessi politici, che

condussero a Pechino le truppe francesi ed inglesi, faceano sentire il bi-

sogno di accelerare, per quanto fosse possibile, la spedizione dei dispacci
ufficiali e delle corrispondenze mercantili, che per la via delle Indie ri-

chiedeva a un dipresso non meno di due mesi. Si disegno pertanto di

stendere sino alia frontiera cinese una linea telegrafica, per mezzo alle
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lande della Siberia orientale
;
ed il Governo russo non esito ad accin-

gersi a tale impresa, di cui ben sapea dover esso cogliere i primi e piii

squisiti frutti. II tilo telegratico gia corre tino alia citta di Omsk in Sibe-

ria, e nel prossimo anno sara prolungato tino ad Irkoutsk. I raercanti, che

vorranno spedire commission'! in Cina, dovranno indirizzare i loro dispac-

ei al Ministero degli aflari stranieri a Pietroburgo : d'onde, correndo per

la linea telegrafica, saranno trasmessi sino a Kiachta, citta posta sulle

frontiere della Siberia e della Cina, e di li pel corriere cinese, con la

corrispondenza ufficiale andranno alia Legazione russa in Pechino. Per ia

stessa via i dispacci cinesi perverranno ai varii Stati europei.

6. Nella guerra che si sta combattendo nell' America settentrionale fra

gli Stati del Nord e quelli del Sud, una nave dei Confederati del Sud,

coperta d'una robustissima corazza di ferro, pote impunemente impegna-
re la lotta con tutta intiera una squadra di navi da guerra del Nord, af-

fondarne un paio, e danneggiar si gravemente le altre da costringerle a

disastrosa ritirata. Questo fatto cagiono un subitaneo rivolgimento nel-

1'arte degli armamenti navali
;
e mentre si attendeva a trovar modo di

rendere impenetrabili al tutto le corazze metalliche di cotali fortezze gal-

leggianti, per 1'altra parte si raddoppiavano gli studii e gli sperimenti,

onde crescere la forza d' impulsione dei proietti, cosi che vincessero la

prova di aprirsi un passo anche tra quei rinterzati lastroni di ferro e di

acciaio. Ognuno intende con quanta sollecitudine 1' Inghilterra, che piii

d'ogni altro avrebbe a perdere se si rimanesse addietro in simili trovati

di distruzione, si applicasse a foggiare nuove ariiglierie enuove corazze.

E per verita il riuscimento di tali studii sembra dover rispondere alia

intento sotto il riguardo della offesa
;
in quanto per una parte la gros-

sezza e la massa delle corazze non puo eccedere certi limiti, senza fare

cosi pesante la nave da rendere troppo malagevoli Je sue mosse, anche

con macchine di forza straordinaria
;

e per 1' altra i cannoni ed i proietti

del Witworth riescono a trapassare fuor fuori le armature, che si credea-

no a tutta prova di resistenza.

Vennero difatto, nel passato mese di Novembre, sperimentate a Shoe-

buryness, in presenza del Duca di Somerset, del conte Grey, dell'arnmi-

raglio Sartorius e d'una numerosa adunanza di ingegneri ed artiglieri ed

uffiziali, le invenzioni recenti del Witworth, che satisfecero pienamente.

La prova ebbe luogo a distanza di 800 metri, contro lastroni di ferro, uno

inferiore, di 5 pollici di grossezza, 1'altro superiore, di 4 pollici e mezzo ,

rinforzati da un muro di tronconi di trave. Uno spazio di due piedi e

mezzo separava la corazza, cosi formata, da una seconda armatura di

ferro sostenuta da robuste nervature metalliche. II primo colpo contro tal

bersaglio fu tirato conun enorme cannone del peso di circa sette tonnella-

te,lavorato nelle fucine di Woolwich secondo il sistema delle fasee con-

centriche e rigato ad esagono, con diametro di sette pollici. II proietto a
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testa piatta pesava 160 libbre, e la carica era di 27 libbre di polvere.

Queslo proietto, cosi scagliato dalla distanza di 800 metri, trapasso da

handa a banda la prima armatura piu grossa, cioe quella di 5' pollici,

scoppiando nel tempo inedesimo, e aprendosi poscia il varco per la fode-

ra posteriore pur mctallica, lasciando cosi un largo squarcio, e spargen-

dosi attorno ben 27 grossi scheggioni della corazza e del proietto medesi-

mo. Tutto il rimanente della corazza soffri delle fenditure in piu parti ,

c niuno pole dubitare che un colpo siffatto avrebbe posto a gravissimo

pericolo qualsiasi piu gran nave. Un altra palla di solelSO libbre, con la

stessa carica di 27 libbre di polvere, trapasso da una parte aH'altra tutta la

corazza, lasciandovi una larga apertura, la quale, ove accadesse alia su-

perticie di galleggiamento d'un vascello, difficilmente potrebbe aver ripa-

ro. Questi risultati, ottenuti dal Witworth, lo incoraggirono a promcttere,
che saprebbe foggiare proietti capaci di traforare anche le cnormi arma-

ture di 10 pollici di grossezza, onde gli American! del Nord rivestono ora

le loro batterie natanti.

7. Questi formidabili strumenti di distruzione acquisteranno anche

maggiore eflicacia, quando gli sperimeoti, che si stanno facendo per or-

dine del Governo
, rispondano pienamente alle proprieta ,

che il capitano
Schultz

,
dell' artiglieria prussiana , si ripromelte da una polvere incen-

diaria di sua invenzione. Questa in prima coslerebbe assai meno
; poi ,

anche sotto minor peso svolgerebbe assai piu forza
,
lasciando 1' armc

pressoche pulita anche dopo trenta colpi di seguilo. Onde s'avrebbe mol-

to vantaggio, senza correre i pericoli del cotone-polvere. Pel quale furo-

no fatti a Verona, contro il forte Krateslow, molteplici sperimenti, traen-

do contro i bastioni prima a 600
, poi a 100 metri, con effetto rapido e

gagliardissimo ,
essendo che la forza d'impulsione del cotone-polvere ,

ossia cotone fulminante preparato con 1'acido nitrico
,

sta a quella della

polvere ordinaria nella proporzione di 9 a 4
;
ossia e piu che doppia.Ma

il Monitore belga delle invenzioni e scoperte annunzio poi ,
che il Go-

verno austriaco avea risoluto di abbandonare il disegno di sostituire alia

polvere ordinaria il cotone-polvere , per la gran difficolla di rimovere i

pericoli degli scoppii a dir cosi spontanei, per ogni lievissimo accidente,
onde spesso accadevano disastri micidiali per gli artiglieri che prepa-
ravano le munizioni.

8. Tutto questo affannarsi in trovare nuovi e sempre piu micidiali stru-

menti da macellare gli uomini ed affondare le navi e prostrare le citta ,

mette in piena mostra uno degli aspetti della civil la moderna
,

tutta iu-

tesa per una parte agli interessi material]', come se questi fosscro 1'unico

ed il supremo bene cui I'uomo possa intendere; e tutta congegnata, per
altra parte, ad equilibrii e contrappesi di forza brutale, ne piu ne meno
che se 1' umana societa fosse un campo di selvaggi in guerra continua

degli uni conlro gli altri. Tuttavolta vi e pure, la Dio merce, chi volge
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gli studii a scopo piii consolante pel cuore e piii degno d'una mente cri-

stiana
;
e tra qucsti ci scmbra da raentovare il capitano Tremblay ,

die

da oltrc a qualtordici anni si adopera per yolgere 1'uso dellc armi all'el-

I'etto, non di straziare e uccidere, ma di salvare gli uomini. II s.uo sco-

po e di fare die, con archibusi, spingarde o cannoni, si possano far per-

yenire a' naufraganti sulle navi presso il lido
,

o a certa distanza da es-

so, funicelle sode da valcrseneatenderegomene e canapi, concui scam-

pare al furore dell' onde
;
e le proyc riuscirono gia per modo die il Go-

yenio gli diede incarico d' istruire gli uffiziali dei Porti di mare allo spe-

ciale maneggio dell' armi per tal fine.

II principio ,
onde cgli prende le mosse

,
sta in questo : die ogni pro-

ietto, il quale tragga seco tal fane
,
deve essere animate da una quantita

di moto grandissima e da una Telocita die non ecceda i 100 e 120 metri

per ogni minuto secondo. Colle bocche a fuoco si riesce a tal risullato di

yelocita, spingendo il proietto con una carica di polvere, il cui peso non

ecceda un cinquantesimo o un sessantesimo al piii del peso del proietto

medesimo. Coi razzi
,

il cui andamento e piu incerto
,
non si puo dedur-

re la regola altrimenti che da molteplici sperimenti ;
affinche la yelocita

dell' automotore non sia tanta da strappare la fune. II sig. Tremblay, in

tma diffusa sposizione ,
svolse matematicamenle il quesito scguente :

qual e il peso massimo die possa ayere un proiettile, da scagliarsi

con un'arme da fuoco, senza pericolo di farla scoppiare? La discussio-

ne di questo problema fondamentale
,

avyalorala da molti sperimen-
ti

,
condusse il Tremblay a fermare

, quando si adoprano cannoni ,

die il proietto sia di 80 chilogrammi, e la carica di l
k

,
600 con tre

stoppacci di fieno. Cosi egli pote a Cherbourg mandarc lino 618 metri

una fune di 6mm ,5 di diametro
;
benche tal cffetto si possa forsc piu si-

curamente ottenere con la carica di solo l k
,
333. Coi moscbettoni da do-

ganiere ,
o di cayalleria

,
il calcolo e 1' esperienza furono d' accordo in

assegnare il peso del proiettile fino a 400 grammi ,
con la carica di i o

8 grammi di polyere ; doyendosi per altro appoggiare il calcio del mo-

scbettone contro un piuolo fortemente conlitto in terra, per non esporrc

la spalla dell'uomo ad un contraccolpo pericoloso. Speriamo che, tra non

molto
, questa invenzionc

,
di cui i nayiganti ben sanno calcolare 1' im-

portanza ,
sara perfezionata per modo da potersi facilmente adoperare, si

da quelli che stanuo in pericolo sulle nayi, e si da quelli die in sul lido

potranno gettar loro mezzi da salyarsi.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 10 Gennaro 1863.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Discorso del Santo Padre agli ufficiali delle milizie fran-

cesi, nel ricevimento pel Capo d'anno 2. Circolare del Ministro dell' In-

terno sopra 1' elezioni dei Gonsiglieri municipali 3. Articolo del Gior-

nale di Roma sopra le Offerte cattoliche al Santo Padre , ed il Denaro
di sanPietro spedito faWArmonia di Torino 4. Confession"! dei libirali

circa le crudelta usate contro i Religiosi e le Monache 5. Accademia nel

Collegio Clementine in Roma.

1. Era universale desiderio di poter leggere il discorso tenuto dal San-

to Padre agli ufficiali dell'esercito francese di stanza in Roma, quando
nel primo giorno di quest'anno ebbero 1'onore di essere riceyuti da Sua

Santita, per offerirle i loro ossequii e felici augurii. L'Osservatore Roma-
no pose adunque ogni cura per raccogliere diligentemente quelle parole
da coloro, che ebbero la yentura di udirle dalla propria bocca dell'Augu-
sto Pontefice

;
e quantunque niuno avesse potuto, per la viva commozio-

ne che in tutti fu destata da quella voce
,

ritenerne per filo e per segno
tutte le frasi

,
tuttavia si pote con sufficiente esattezza ricomporre dalla

memoria di parecchi la sustanza di quel discorso, detto in lingua france-

se, che fu a un dipresso il seguente.

Accolgo con alletto paterno i voti e gli augurii che yoi, sig. Generale,

avete la bonta di dirigermi anche a nome del? esercito
,
che degnamente

comandate : e colgo ben volontieri questa occasione per mostrare la mia

gratiludine a questo stesso esercito, che per volonta del suo Augusto So-

vrano e qui clcstinato a guarentire il libero esercizio della sua ginrisdizione
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al Yicario di Gesu Cristo. Che se 1'esercito francese e glorioso nei cam-

pi cli battaglia pel suo valore, e nci giorni di pace per la sua disciplina,

nou dubito di asserire che esso e piu glorioso ancora per la missione,

clic ora adempie ,
nel nome di Dio

,
e come nobile istrumento nelle sue

mani, col sostenere i dirilti i piii legiltimi e i piii sacri del Capo della Re-

ligione Cattolica.

cc Questa cilia, che tutli chiamano la citta eterna, fa da Dio destina-

ta, fino dai primi giorni del Cristianesimo, ad essere la residenza del suo

rapprcsentante in terra. Questa citta, inipreziosita dal sangue dei Mar-

tiri, abbellita e sostenuta dall'esempio dei Santi, arricchita da Dio nella

persona del suo Yicario, qualunque egli sia, anche indegno come il pre-

sente che vi parla, arricchita, dissi, dei doni del Consiglio, della Sapien-

za e della Fermezza ; questa cilia e presa di mira dai rivoluzionarii e da-

gli empii di tutto il mondo, per lame la Capilale di non so qual Regno.
No ! non e vero. Quelli stessi che la proclamano Capitale col labbro, non

la vogliono e non possono volerla
, perche sono troppo diverse le loro

prave intenzioni. Vogliono bensi distrulto questo avanzo del dominio

tcmporalc , per potere meglio combatlere la religione di Gesii Crislo. E

gia metlono in pralica questo disegno pervefso nelle province usurpale,

imprigionando e Vescovi c Sacerdoli, usurpando i possedimenli della

Chiesa, esponendo ai ludibrii
, agli slenti cd alia fame le Spose di Gesii

Crislo, e molliplicando i disordini e le inunoralita. Ad impedire pero la

consummazione dell' orrcndo allcntato Iddio ha poslo Yoi ,
diletlissimi

ligli, incaricandovi di una missione cosi gloriosa.

Allorche Iddio slesso creava i mari c gli oceani
,
e questi ,

nei mo-

inenti delle tempeste ,
sollevando le onde minacciose

, parevano volere

inghiottire la lerra, Iddio prescrisse loro i limili
, vielando di superarli.

Usque hue Denies et non procedes amplius ,
et hie confringes tumentes

/Indus tuos Cosi
,

la rivoluzione e la empiela minacciando da ogni

partc quesla Capitale del mondo cattolico, Iddio col vostro mezzo impo-
ne alle passioni di non oltrepassare i limili da lui per ora assegnati.

Voi dunque ben vedete, dileltissimi ligli, quanlo senta vivo il de-

siderio di levare in alto le mani per compartirvi 1' apostolica benedizio-

nc. Benedico voi ed i vostri parenti ed amici, benedico 1'intero esercito

francese ovunque csso si trovi : benedico fa famiglia imperiale, e piu

parlicolarmenle il giovane Principe, die e meco unilo coi legami spiri-

tuali : benedico 1'ammirabile Episcopato francese ed il degno Clero : be-

nedico tanti milioni di cattolici sparsi in tutto 1' Impero, che in mille ma-

niere hanno procurato e procurano di sostenere e confortare questa San-

la Sede e il Padre di tutti i fedeli. E per essere appunto il Padre di tutti

i fedeli desidero di tullo cuore, che quesla Benedizione discenda copiosa

sopra di essi tutti, che sono sparsi sulla superficie della terra, tanto piu
che da ogni parte accorsero a consolare il Padre comune. E perche non rai
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e dato di poter benedire anche i nemici della Santa Sede e della Chiesa?

Ma se la mano non si alza per fare su di essi il segno della Redenzione,

il cuore si yolge a Dio, per implorare sopra loro le divine misericordie.

Giacobbe, il santo Patriarca, lotto in un singolare combattimento

durante il corso di una intera nolle: ma allo spuntare del giorno il santo

Palriarca riconobbe, che il suo avversario era un Angelo di Dio
;
ed allo-

ra proslralo per lerra, e compreso da amore e da rispello esclamo, che non

Jo avrebbe lascialo, finche egli, il santo Angiolo, non gli avesse dato la

sua bcnedizione. Questi poveri ciechi, che corabattono nella buia notte

dell' ignoranza e dell'errore, senza accorgersi dell'abisso terribile che sta

aperto avanti di loro, combatlono
,
dissi

,
conlro la Chiesa

,
conlro i suoi

Ministri, contro i suoi fedeli, contro gli Angeli di Dio
;

e percio dobbia-

mo pregare, affinche lo stesso Dio apra loro gli occhi, ed essi possano
conoscere 1' immense errore che commellono, e 1' immenso pericolo nel

quale si trovano, e compresi da salutare rimorso, abbandonino 1'abbomi-

Bevole impresa ,
e si prostrino penliti a domandare prima il perdono ,

e

poi le bcnedizioni celesti.

lo intauto vi benedico a nome dell' Eterno Padre, affinche nella sua

onnipotenza yi dia la forza di credere e di operare. Vi benedico in nome
dell' Eterno Figlio ,

in quel nome di cui oggi la Chiesa celebra le gran-

dezze, in quel nome ayanli al quale si proslrano il cielo, la lerra e 1' in-

ferno, accio y' inspiri per queslo nome il rispello ,
la confidenza e Tamo-

re. Vi benedico in nome dello Spirito Sanlo
,
di queslo Spirilo di carila,

onde yi amiale 1' un 1' allro
,
riconoscendo nei proprii fratelli 1' imma-

gine di Dio.

2. Venne stampata in moltissimi giornali italiani e forastieri la seguen-
teCircolare del Minislro degli alfari inlerni della Sanla Sede, spedila solto

iil -12 Dicembre 1862 : Illmo e Rmo Signore. II termine del periodo trien-

nale dell' esercizio dei Consigli comunali essendo prossimo, i Consiglieri
e la Magistralura municipale devono essere rinnovali per mela

,
di con-

formila al paragrafo 2 della legge comunale, promulgala con ediilo della

Segreleria di Stato del 24 Novembre 1850. La Santila di nostro Signore,
isdila 1'opinione del Consiglio dei Minislri, sopra analoga relazione del

Minislro deH'interno, si e degnata disporre, nell' udienza del 26 Novem-
tere ullimo scorso, che per procedere all'elezione dei nuovi Consiglieri in

ciascun Comune, eccello quelli di Roma, che saranno oggetto di una spe-
ciale ordinanza, si abbiano ad osservare esatlamenle le regole e disci-

pline prescrille dal capilolo VII.
9

della legge suddetla *.

\ Questo capitolo'VII dice, che i Consiglieri municipal! sono eletti da un collegio di elettori

^ppositameute istituiti in ogni Comune
;
che il numero degli elettori e eguale al sestuplo del

sumero degli individui component! ogni Consiglio, aruto riguardo alle class! rispettive dei Co-
mani

;
che gii elettori sono tratti dalla classe dei possessor! di capital! impiegati nell'industria e

*ommercio, e dei professor! di scienze ed arti liberali domiciliati nel Comune. Le liste eletto-

Serie 7, vol. V, fwc. 308. 13 10 Gcnntro 1863
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Pel pieno adempimento di questa sovrana disposizione, doycndosi

dare intera esecuzione alia parte di questa legge, cheriguardal'elezione

de' Consiglieri, elezione attribuita ad un collegio di eleltori istituito in

ogni Comune, e d' uopo die V. S. illustrissima e reverendissima adotti

Je seguenti misure : 1. Due mesi prima, per lo meno, della scadenza del

periodo triennale, verra costituita in ogni Comune, a termini di legge,.

una lista elettorale, la quale yerra quindi pubblicata e rettificata, udita

la Congregazione governativa, e prendendo tutte le precauzioni prescritte

dalla legge. 2." Nelle categoric determinate dalla legge, il collegio degli

elettori procedera alia nuova scelta della meta dei Consiglieri. 3. A que-
st' uopo si osserveranno accuratamente tutte le regole stabilite per la re-

golarita dell'operazione, come pure le dichiarazioni emanate da questo

Ministero, in data SAgosto 1853, n. 74098, conseguenti alia disposi-

zione dei paragrafi 3, 5, 6 e 7, e completate dalla dichiarazione del 16

Dicembre del medcsimo anno, n. 78,193. Ncll'atto di parteciparyi quesle
soyrane disposizioni, perche le facciate conoscere e servano di regola alle

rappresentanze municipali della vostra provincia, mi dichiaro con parti-

colarissima considerazione. Della S. V. Illfiia e Rifia Servitore De-vino. II

Ministro A. PILA.

3. Nel Giornale di Roma del 30 Dicembre leggesi il seguente arti-

colo. I doni in oggetti preziosi e in denaro, che la Direzione del bcnc-

merito giornale torinese VArmenia raccolse in questi ultimi mesi da ogni

parte d' Italia, per 1' Obolo di S. Pietro, e che nel num. 299 annunziava

aver spediti al Santo Padre, perche fossero deposti ai suoi piedi in occa-

sione delle sante feste Natalizie
,
sono pervenuti all' alta dcstinazione r

non pure entro il periodo della ricorrenza determinata
,
ma si nel giorno

medcsimo in cui celcbravasi 1' onomastico della Santita Sua
, per essere

sacro alia memoria di S. Giovanni, il discepolo prediletto del Signore.

La somraa del denaro ascende
,
come quel giornale avea dichiarato, a

scudi romani ventimila; gli oggetti, svariatissimi per opera e per mate-

ria, e tutti preziosi, empiono una cassa di considerevole grandezza. Fra

questi hannovi medaglie di oro e di argento di ogni modulo, italiane ed

estere
,
alcune delle quali, oltre al loro yalore intrinseco, debbono anche

riputarsi interessanti per particolari riguardi. Inoltre piii monete di oro

trovansi qua e la sparse per entro la cassa, le quali, se fossero state con-

siderate, ayrebbero alquanto innalzato la somma del denaro di sopra in-

dicata.

rali, formate dalla Magistratura comunale e ratificate dal Delegate, sono affisse al pubblico per

(juindici giorni, avenclo ogtrintcressato il cliritfo di intcrporrc richiami. La convocazione degli

elettori dec farsi con editto delerjatizio, almono cinque giorni prima dell'adnnanza nel rispctti-

vo Comune-, e tutti quelli, che apparleogono al collegio degli elettori, sono eloggiluli, meno il

caso che siano impiegati governativi, c vi siano gradi di parcntela. Quclli, che hanno ottenuto

una maggiorita di voti, si hanno per eletti e la loro elezione viene partecipata dal Delegate ecc>

(iYoto dei compilatori. }
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x( Si argomenta da cio quanto sia lo zclo die stimola gV Italian! a man-

'dare i soccorsi al Sommo Pontefice, per opera degl' iiiiqui ridotto alle

angustie. Che, non paghi essi di accompagnare i donativi con le espres-

sioni piu teneje ed affettuose di devozione e di speranza, che il cuore del

Santo Padre toccano e commuovono, a farli piii pregevoli vanno sce-

gliendo qucgli oggetti, che il piu. delle volte tengono a se legate memo-

rie o affezioni di famiglia. Sua Santita ha ricevuto questi atti di ossequio

e di buono augurio, come il Padre accoglie le significazioni piu pure dai

proprii tigliuoli amatissimi; e dal Dio di ogni pace e diogni consolazione

Be invoca loro, in ricarnbio, la retribuzione, di cui e pegno 1' apostolica

benedizione che con la effusione dell
?

animo ha irapartita ai raccoglitori

ed agli oblatori generosi, i quali in tanta distretta lo aiutano nel soddi-

-sfare ai bisogni della Chiesa universale e dello Stato.

4. Una confessione schietta e prcziosa ci e fatta da im giornale tori-

-nese e liberale, che, qualunque sia il suo intendimento
,
conferma ap-

pieno cio che piu volte accennammo
,
ed i giornali cattolici altamen-

te lamentarono
, sopra la crudelta onde s' aggravano le pene dei Reli-

giosi e delle Monache
,
a cui il latrocinio rivoluzionario confisco i beni

,

tolse le case, ed assegno per compenso un tozzo di pane, si che ne stan-

no assai peggio degli assassini chiusi in carcere, e dei ribaldi condannati

alle galere. La Discussione di Torino, sotto il titolo : Un po di giustizia,

cosi la discorre : L'amministrazione della Cassa Ecclesiastica e fra le

piu deplorabili che esistano nel regno ;
del che la colpa in parte e della

legge stessa, in parte degli impiegati. La legge, peggiorata poi da rego-

lamenti, guasti alia lor volta dalla burocrazia, ha sancite tali norme e tali

basi per lepensioni, cheriescono spesso aWassurdo ed alViniquo. Vi so-

no casi di frati e raonache alle quali si assegnano otto soldi al giorno di

pensione. Ma come possono yivere questi infelici ? Si dice : i beni loro

tolti non davano tale reddito, che permetta di corrispondere loro una

pensione maggiore. Ma che? nol sapevate prima, che lo stesso patrimo-

nio, il quale e sufficiente a piu persone che vivano in comune, non basta

a dar loro lo strettissimo necessario, se il reddito ne sia diyiso tra i sin-

goli ? Dovevate lasciare che naturalmente si spegnesse la Comunita, e far

lo incameramento e il riparto, dopoche, diminuito il numero dei rnembri,
avessero di che campare. Se no

,
la vostra legge diventa una immora-

litd ed una barbaric.

Poi, perche queste gravi pensioni le fate sospirar mesi e mesi? Per-

clie la liquidazione di esse, anche nei casi piu semplici (e se lo poniate
in dubbio, citero nomi e fatti) va per tanti giri e rigiri, che I'anno quasi si

sciupa, prima che i pensionati ricevan I' obolo della carita legale ? Per-

che i modi spesso inurbani
,
talyolta peggio che inurbani, esagerano le

pecche della legge, le quali gia pure sono tante? Perche taluni di questi
aftari di pensioni, liquidazioni c simili, si lasciano dormire sino ai due anni
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senza toccarli? E non ci si dica no
;
die qui pure ayremrao nomi, date

c fatti precisi. Questo diciamo agli amministratori dclla Cassa, questo
all'onorevole Pisanelli; che provvedera nicglio alia sua fama e al pubbli-

co interesse, vigilando quclla istituzione, che non facendo pagare al be-

neficiario, a caro prezzo, la negligenza o mala voglia degli impiegati go>

vernativi, come accadra dopo la sua peregrina circolaresulregio placito.

5. II giorno 25 del passato Novembre, dice il Giornale di Roma ncl

n.* 276, si tenne un accademico esercizio di poesia nel pontificio nobir

le Collegio Cleracmino, direlto dai Chierici rcgolari dclla Congregazione

di Somasca. L'argomento, secondo la lodevole consuetudinc di quel CoV

legio, trattaya le glorie di un Pontefice, e quest' anno fu prescclto Cle-

mente X degli Altieri. La prolusione, dopo toccato quanto obbligo inconv

ba al Collegio, Ibndato da un Pontefice e fregiato del titolo di Pontiiicio,

di tenere yiye alia memoria le glorie del Pontificate Romano, ora massi-

mamente che si fanno contro di esso prove piu violenli che mai
, pao-

sava a mostrare nel Pontefice Clemenle 1' uomo di grande operazione, di

utile consiglio, di somma umilla, di cuore magnanimo, studiosissimo del-

la pieta, della pace, della santita ecclesiastica, della clemenza, e soprat-

tutlo di cio che puo dirsi 1'insegna del suo Ponlificato, del decoro, cioe,

pel culto della Yergine e dei Santi. Cosi spiegate le principal! virtu di Cle-

mente, e la ragione dei poetici componimenti, celebravasi dai yalorosi gio-

yinetti yariamente nell' Altieri ora il Pontefice, ora il Re, e mostrandolo pa^

citicatore, personaggio che di niuna cosa, che grande non fosse, si conter>

taya, d'inesausta carita e dello zelo, onde, raccolta dagli Urbani, dagli

Innocenzi, dai Pii la eredita di difendere con le armi la Cristianita, prose^

guiva la guerra contro i seguaci di Maometto, sostenendo la civilta contro

la barbaric. Eletta, numerosa e coltissima era 1' udienza, che accolse con

pieni e cordiali applausi i varii canti. Dopo i quali 1'Emo e Rmo sig. Car-

dinale Altieri, Patrono del Collegio, cui era dedicata TAccaderaia che cele-

braya le lodi del principal decoro della sua illustre prosapia, distribui i

premii ai piu degni dei Convittori.

RBGNO DELLB DUE SICILIE 1. II march. D'Afflitto nomlnato Prefctto

invece del Lamarmora, cheritiene il solo comando militare 2. Morte e

funerali di Monsig. Naselli 3. Rinforzi di truppe spcdite conlro il bri-

gantaggio i. Confession'! del Ministro di Grazia e Giustizia Pisanelli so-

pra i carcerati 5. Condizioni clelle career! descritle in una suppllca di

carcerati 6. Corrispondenza epistolare fra il Garibaldi e certe femmine

di Napoli.

1. Appena fu abbattuto il Ministero del Rattazzi, comincio a correre

yoce che il La Marmora dovesse smeltere la carica di Prefetto a Napoli;

e chi cio attribuiva ad un deciso rifiuto del La Marmora stesso di servire
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al miovo Minislero, e chi per contro ad una dimissione spedilagli da To-

rino, per satisfare alle pretension! del partito mazziniano
;

il quale a pie-

na gola urlava col Diritto
(
n. 34S

) ,
che era uno scandalo il veder la-

sciato in quell' ufficio coltii, il quale avea scritta cerla lettera molto aeer-

ba contro Deputati garibaldini , per lui qualificati di sleali e tradilori,

II fatto sta che il La Marmora rimane a Napoli, ma col solo comando mi-

litare dclle truppe, cedendo il Governo civile ad un nuovo Prefetto, che

e il marchese D' Afflilto, liberale napolitano ;
il quale forse sapra trovar

modo di contentare i suoi compaesani ,
e far loro gustare i beneficii di

quella annessione, il cui merito principale spetta ai Liborio Romano, ai

Nunziantc ,
ai Pianelli

,
a quella turba insomnia di traditori e di codardi,

che vendettero a denaro sonante il loro Re e la patria.

2. Passo agli eterni riposi in Napoli, alii 16 Dicembre, Mons. Pie-

tro Naselli, Arcivescovo di Leucosia in partibus infidelium, Assistente

al Soglio pontificio, e Cappellano Maggiore di S. M. il Re Francesco IL

L'egregio Prelato
,

della principesca stirpe dei Signori di Aragona ,
era

non meno cospicuo per le sue virtii che pei suoi natali. La pompa fune-

bre, con cui il Clero e il popolo di Napoli ne accompagno il fcretro nella

gran via Toledo, fu rignardata dal Diritto, diario mazziniano, come uno

splendido trionfo'del partito legittimista; laonde il suo corrispondentc do-

lendosi, nel n.* 357, che si fosse fatta impunemente quella dimostrazione,
la quale un anno addietro neppure sarebbesi potuta fare, conchiude : In-

somnia io, senza tema di esagerare per nulla, posso dirvi che qui 1'e-

lemento scparatista va innanzi, molto innanzi, ed e audace, beffardo

e provocatore . . . Qui continua la sfiducia verso il Ministero
;
e questo

par che metta ogni opera sua a farla aumentare . . . Io credo che a To-

rino, riguardo alle cose di Napoli, finiranno col perdere ogni criterio.

3. Noi non sappiamo se realmente sia tanta, quanta si dice, la proba-
bilita di veder rotta matcrialmente quella unione, che moralmente non

esistette mai, e che tin dal primo istante apparve opera fittizia, dovuta

solo all'eccesso della perfidia e della violenza congiurate assieme a'dannii

di quel popolo. Sappiamo bene pero, che i novanta mila soldati, onde si

vale il Governo usurpatore per domare la rcsistenza incontrala fin dai

primi giorni nelle province, ancora non bastano
;

si che debbono esserc

avviati cola altri dieci o venti mila uomini di truppe sccltc, per tentare

un colpo decisive. Per verita i nostri posteri stenteranno a capire, corns-

mai quella reazione, che fin dal Dicembre del 1860 si annunziava uifi-

cialmente essere spenta, e ridotta alle proporzioni d'una lotta fra buone

milizie ed alcune centinaia di briganti, abbia potuto durare due intieri

anni, senza che approdassero a nulla migliaia di fucilazioni, di arrestr,

di condanne, di sevizie d' ogni maniera. Ma il fatto per noi e vivo e pal-

pabile, e riesce ad una dimostrazione evidcnte della vera indole della

i pretesa unita italiana.
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4. Stando ai rapporti ufficiali, si dovrebbe credere che i reazionarii o

briganti non siano, in tutte le province del Continente, che un 500 o 600

al piu. Or come va che novantamila soldati non son capaci di domarli ?

Come va che si lasciano imperversare i 500, raentre si tengono stipati,

sepolti nelle career! non meno di diciasette mila sospetti di parteggiare

pei briganti? Perche questi carccrati non si sottopongono al giudizio del

tribunali
,
affinche o li puniscano, secondo le leggi, se rei, o li mandino

prosciolti ,
se innocenti ? Non sappiamo rispondere a tali quesiti ;

e ci

contentiamo di notare che nella tornata del 12 Dicembre, al Parlamento

di Torino, il napolitano Pisanelli
,
Ministro di Grazia e Giustizia, ebbe a

confessare, che per questa parte si commettono illegalita ed arbitrii cru-

deli, appunto a quella maniera che il Maze dc la Roche raccontava in

una sua circolare
,
da noi mentovala nel precedente volume a pag. 743

,

che puo leggersi per intiero nel n. 351 della Nazione di Firenze. Insi-

stendo perche si provvedesse con legge a cessare il conflitto
, che po-

tea sorgere per cause di giurisdizione tra le varie Magistrature ,
il Pisa-

nelli ritiuto ogni dilazione
,
dicendo averne stretto debito di coscienza;

perche da due anni parecchi marinai napolitani giacciono nelle carceri,

e ancora non possono essere giudicati , perche non si sa a cui spetti la

Joro causa
;
e che simiglianti casi avvennero anche in Toscana. Ma se i

miseri, che imputridiscono nelle latomie raoltiplicate dal Governo libera-

le
, potessero far udire la loro voce ,

il mondo avrebbe troppo di che

iiiorridire !

5. Per averne un saggio bastera leggere il documento seguente, che

fu pubblicato nella Gazzetta di Napoli del 5 Dicembre
.;

ed e una sup-

plica indirizzata al deputato Ricciardi
,

affinche la presentasse al Parla-

mento, per ottenere almeno un trattamento men disumano: Signori. In

nome dell' umanita supplichiamo giustizia pei poveri chiusi in questo

serraglio di Napoli come tante fiere. Da che e venuto il sopraintendente

de Blasio credevamo d' essere trattati mcglio ;
ed invece stiamo peggio

di prima. Questo superiore ha organizzato una camorra spaventevole.

Pochi favoriti e favorite hanno il letto
;

e la maggior parte dei poverelli

reclusi sono ignudi e cenciosi, pieni di pidocchi, sulla paglia. Quel poco
di pane nerissimo e quel poco di polenta che si da per cibo, per una pic-

cola scusa si leva a qualtro o cinquecento al giorno ;
e se qualcheduno

parla, o minaccia di ricorrere, e attaccato di mani epiedi per piu giorni.

Varii infelici compagni, risentiti del mal governo, sono stati attaccati dai

piedi e sospesi in aria col capo sotto
,
ed imo si fece morire in questa

Larbara maniera soffocato dal sangue ;
e molti altri non si trovano piu

ne vivi, ne morti. E una barbaric, Signori. Per Maria Vcrgine, raetteteci

la vostra mano; liberateci da questa setta di ladri. II sopraintendente de

Blasio e un cane, che divide con gli altri. Noi non abbiamo a chi ricor-

rere, ne ci azzardiamo a ricorrere per non soffrire peggio. Se sapessero
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chi ha scritto qucsla carta, sarebbe ucciso, come capito ad uh altro po-

vero giovinotto, che ricorrcya ai superior! contro Ie infamita loro. Non

posso riferirvi tutto cio che si conta dovrebbero parlare le muragliel

Tanto sperano i poveri del serraglio, e 1'avranno a grazia. Vt Deus.

6. Cosi da napolitani son trattati altri napolitani ;
tanto e vero che lo

spirito settario distrugge ogai senso di natarale onesta e persino i piu

legittimi affetti del cuore. Per contro 1'idolatria verso i caporali mazzi-

niani yede moltiplicarsi gli adoratori del Garibaldi, il quale in Napoli

conta piii partigiani che mai per lo addietro. Trattavasi poc'anzi di com-

perargli cola, a spese di una pubblica sottoscrizione, un bel palazzo, per

impegnarlo cosi a beare di sua prcsenza quella citta. Intanto gli fu spe-

dito da alquaule decine di femmine un enfatico indirizzo
,
con caldissi-

mo invito a non indugiare piu oltre il suo ritorno a Napoli, che tutia si

strugge di desiderio di lui. Ed egli rispose con dolci parole, che gradi-

va 1'invito, e, quanto prima potesse, farebbe di tenerlo. II sig. D' Alflitto

si troverebbe impacciato davvcro se il Garibaldi scendesse a Napoli !

STATI SARDI 1. Ultime tornate della Camera; e data facolta al Ministero di

riscuotere i balzelli 2. Discussione segreta sopra il brigwlaggio nel

Regno di Napoli ;
nomina di Commissarii per accertare lo stato delle co-

se 3. Si insiste perche il Governo tolga gli averi all'alto clero per corn-

perare preti palrioti 4. Circolare del Pisanelli sopra il regio placet;

giudizio che ne reco la Discussione 5. Pioggia di circolari dei nuovi

Ministri, sopra i teatri, la Guardia nazionale, i briganti, gliufliciali de'Pre-

fetti, eel i Municipii G. Si ravviva 1'agitazione mazziniana; consigli di

prudenza dell' Opinione; dichiarazioni della France 7. Cangiamenti di

Prefetti -8. Mutazione del rappresentante di Prussia a Torino pel richia-

mo del sig. Brassier de Saint Simon 9. Discorso di Vittorio Emmanuele
ad ima Deputazione delle Gamere pel Capo d'aimo 10. Impacci opposti
ai disegni del Piemonte.

1. Le ullirae tornate della Camera elettiva furono al tutto degne delle

precedenti, si per la qualita delle cose che vi si trattarono, e si pel modo
della discussione. Alcuni degli onorevoli si rifecero da capo a mettere in

mezzo la quistione romana
;
e furono fatti tacere a furia di sghignazzate

beffarde, con cui diceasi loro, che se non aveano capito il programma Fa-

riniano, era inutile il mettersi a discorrere con loro
, per capacitarli die

tal quistione doveasi per ora lasciar da parte. Altri onorevoli napolitani

vollero ridestare la fiamma, che s'era accesa per 1'arresto di tre Deputati
avvenuto nel passato Agosto a Napoli , per ordine del La Marmora ;

ma

dagli schiamazzi che si levarono d'ogni parte, e dalle severe parole
del Presidente furono ammoniti

,
che era ornai troppo fastidioso il rifrig-

gere cose tanto rifritte.
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At Governo premeva assai di aver la lacolta di riscuolere i balzelli,

almeno per tulto il primo trimestre del 18G3, il cui prevenlivo si discu-

tera poi, secondo il consueto degli anni scorsi, dopo che le spese saran-

no tatte, e occorrera approvare un enormc imprestito, per colmare qual-

che nuova voragine di debiti, aperta dalla economia ministeriale. Chiese

pertanto il Ministero tal facolta, e rottenne
;
ma non senza protestazione

di alcuni incorreggibili oppositori; i quali dicbiararono: die, con dare il

loro voto a tal line, punto non intendcvano di significare veruna tiducia

nel Ministero ,
raa si unicamente assentire ai provvediinenti ricbiesti da

inesorabile necessita.

2. Piu in lungo fu trattala la faceuda del brigantaggio. Alia luce del

sole si puo dire die i briganti nelle province meridional! non sono che

un 500 o 600
;
ma il dicilerare il mistero della loro resistenza cosi diu-

turna contro novantamila soldati, era cosa da non doversi esporre agli

occbi del profani. Fu pertanto disaminata la faccenda in una tornata se-

greta, a porte chiuse, alii 16 di Decembre
;
e vi si conchiuse die si doves-

se nominare una Commissione
,
incaricata di accerlare lo stato yero

delle cose e di investigare i mezzi da estirpare il brigantaggio. Con cbe

venne, per indiretto, dimostrato: !. che non si aggiustava fede ai rap-

porti ufficiali del La Marmora; 2. che non si crcdea questo Generaleca-

pace di provvedere come convcnivasi. II Ministro dell'interno, sig. Pe-

ruzzi, dichiaro per altro nclla Camera, il giorno seguente, che la Com-
missione dovrebbc astenersi da qualsiasi alto di sindacato sopra gli atti

di qucsta o quella amministrazioue, di questo o quel Ministro
,
e tencrsi

nei limili di quelle indagini che bastasscro a mostrare la concordia del

Governo col Parlamento nel provvedere a tali necessita.

3. Finalniente le tornate della Camera furono chiuse alii 18 di Dicem-

bre, dopo un discorso dell'onorevole Luzi, che si distese a ragionare la

convenienza e I'efllcacia d' un suo trovato per fare 1' Italia
;

il quale con-

siste nel conliscare i beni dell' alto Clero, per valersene a rimeritare il

basso Clero, spiegando che il beneficio si dovesse volgerc a proh'tto dei

preti sospesi a divinis dai Vescovi, o comechesia benemeriti della causa

italiana; e fmi col profanare un versetto del Cantico della Beata Vergine

Maria, in questo modo: Yoi vi sarete avvicinati alle porte di Roma il

giorno che, a vostra gloria, vi sentirete ripetere in coro dal Clero povero
il yersetto salmistico : Esurientes implevit bonis el divites dimisit inancs.

(Ilaritd! bravo! bene! ) Atti ufliciali, n. 951, pag. 3700. II Ministro

Pisanelli promise che farebbe il suo dovere
, per attuare i consigli del-

l'onorevole Luzi e dell'onorevole Fiorenzi, tutli e due tenerissimi del

buon andamento della Cassa ecclesiastica. Quindi la Camera i'u prorogata
fino a uuova conyocazione, che dicesi dover accadere nella seconda rneta

del Gennaio.
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4. II Pisanelli, avvocato di quclla stessa scuola che il Mancini e i] Con-

forti, coi quali ebbe comuni la patria e la perlidia del cospiratorc conlro

il proprio Sovrano, il Pisanelli e uomo da eseguire alia lettera il consigJio

del Luzi. Questo si fa manifesto da una sua circolare sopra il regio placet
che qui dobbiamo riferire a verbo, quale fu da lui spedita sotto il 10 Di-

cembre, cioe due giorni dopo in cui s' insedio al Ministero
;
tanta era la

sua fretta di mostrarsi degno disccpolo del gran maestro Tanucci ncll'ar-

te di opprimere la Chiesa, e suggettare a perfetta schiavitu il Clero.

Sul dubbio promosso circa il tempo, in cui debba cominciare dai nuo-

vi investiti di im beneficio il godimento delle temporarie rendite del me-

desimo, ed in ispecie delle case beneficiarie
;
visto il capoverso dell' arti-

colo !. del decrcto reale in data 26 Settembre 1860, N. 4314, ove e delta

che il rilascio dei beni ai nuovi investiti dovra essere preceduto sempre
dal regio placito ;

il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti dichiara:

1." 11 diritto a godere delle temporalita o rendite di un beneficio non si

acquista dai nuovi investiti se non dal giorno del consegnato regio pla-

cito; 2. I nuovi investiti non potranno per conseguenza prima di tal

giorno essere ammessi ed in qualsivoglia modo entrare nel godimento
delle casse benefieiarie

; 3.0gni disposizione e consuetudine contraria e

abrogata. Gli economi general! dei benefizii vacanti ed i Prefetti delle pro-
vince del Regno, in cui fu pubblicato o messo in vigore il decreto reale

26 Settembre 1860, provvederanno per 1'eseguiraento delle disposizioni

occorrenti in conformita a questa dichiarazione. // Ministro firraato:

G. Pisanelli.

Noi non ci dimoreremo a far commenti sopra la schietta iniquita di

questi ordini, la quale e si detestabile, che mosse lo sdegno degli stessi

italianissimi. Eccone in prova il giudizio che ne reco la Discussione ,

rampognando un diario ufficioso, che facea 1'apologia ed il panegirico di

codesta Circolare. Loda la Gazzetta di Torino siffatto provvedimento.
Noi invece lo crcdiamo ingiusto, illegale, impolitico. Ingiusto, perche la

concessione del placito dipende dall'arbitrio ministeriale. Per ottenerlo,

sono da adempiere talune formalita. Queste prenderanno piu o meno tem-

po, secondo la maggiore o minore prontezza, colla quale 1'impiegato go-
yernativo disbrighera 1'affare. II ritardo non sara dunque imputabile mai

al beneficialo, ma all' impiegato del Governo. Or bene : questo ritardo,

proveniente dal Governo, fara subire al beneficiato la perdita di una parte
della sua rendita. E questa una vera spogliazione, che non ha altra ra-

gione fuori la cupidigia, e non ha altra giustitlcazione fuori il diritto del

piu forte. Illegale diciamo questo decreto, perche una semplice circolare

ministeriale non puo violare i diritti dei terzi. II regio placito in mate-

ria beneficiaria e regolato dalle leggi del nostro gius pubblico interno. A.

tenor di esse, T effetto del placito fu sempre retroattivo
,
cosi volendo la

stessa natura di questo. Crediamo quindi che, se un beneficialo non yo-
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glia acconciarsi alia circolarc Pisanelli, csso e sicuro di trovare giustizia

presso i tribunal!. Impolitico tinalmente diciamo questo atto, perche, senza

notevole vantaggio per la fmanza
, offende una classe numerosa

,
e indi-

spone verso il Governo quei medesimi, ai quali esso accorda il placito,

dacche glielo fa loro scontare con interesse usurario. Non sappiamo in

verita se 1'onorevole Pisanelli abbia creduto di dare prova di grande ac-

corgimento politico, con un atto di questa natura... ma certo, (inche il Mi-

nistro dei Culti non sa trovar nulla di meglio, non possiamo che dirgli

alia nostra volta : Per questa strada non si va a Roma .

5. Dopo il Pisanelli, gli altri Ministri cominciarono anch' essi a dare

sfogo all'immensa congerie di efficaci provvedimenti, che loro bollivano

in capo, pel rassodamento dell' Italia ed il compimento dell' opera. Fti

un vero diluvio di circolari
,

in cui i Ministri ed i loro primi Segretarii

gareggiarono a far pompa di nuovi concetti e di gran disegni. L'una tolse

a riformare la Guardia nazionale nel buono spirito ;
1' altra bandi una

sottoscrizione spontanea dei cittadini
, per rimeritare col frutto di essa i

vincitori dei briganti ,
o sovvenire alle villime delle loro spogliazioni ;

una terza raccomando ai Prefetti di essere inesorabili nel purgare le Ammi-
nistrazioni municipali dagli elementi infelti

;
una quarta strillo forte contro

gli uiliciali poco zelanti del Governo
,
dando ai Prefetti la facolta di afti-

dare le carichc a persone di loro iiducia
,
rimovendone i sospetti di poco

amore al nuovo ordine pubblico. E cosi via via, gli uni dopo gli altri
,

i

Ministri disegnarono le grandi cose che vogliono operare, dando argo-

mento alle risa degli uomini di senno
,
e mettendo in palese cio che gli

stranieri gia dicono degli italiani liberal!
,
cioe che sono palloni di vento.

Se a furia di circolari si facesse 1' Unita
, questa sarebbe omai vicina

al suo compimeuto, tanto e febbrile, come dice il Diritto, la smania che

i Ministri mostrano di mandarne fuori a piene mani. II solo Ministro per

gli affari intern i gia ne ha spacciate sei o sette, I'ultima delle quali e per
sollecitare la formazione dei ruoli per 220 battaglioni di Guardia nazio-

nale mobile. Dove il sig. Peruzzi mostra davvero di rimbambinire.

Imperocche mentre in piu luoghi si dee sciogliere codesta milizia, per-

che o mal sicura, o ripugnante ai servigi impostile ;
mentre in molti altri

o e disarmata, o ridotta a proporzioni microscopiche ;
mentre da per tutto

si dee usare continuamente il flagello delle punizioni per costringere i

ricalcitranti
;
ecco il grave Ministro venire in mezzo con la domanda di

220 battaglioni mobili ! Sono cose da far ridere i polli.

Emuli del sig. Peruzzi, scrissero loro circolari anche i suoi colleghi ,

ed eccone il novero. Una quello delle Finanze, sopra le Opere pie ; una

quello di Grazia e Giustizia, per la riforma de' Giudici di Mandamento ;

una quello di Agricoltura e Commercio per invogliare gl' italiani di con-

correre ad una mostra di industria presso i Turchi; una il Ministro della

Guerra, per accrescere le legioni de' Gendarmi
;
una quello della Marina,
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per gli arrolamenti marittimi nelle province napoletane ;
tma il Ministro

degli affari esterni ai Rappresentanti presso le Corti straniere
, per rac-

comandar loro la raeditazione sopra il discorso recitato dal Farini alia Ca-

mera dci Deputati ,
da noi riferito nel precedente quaderno.

6. Tra queste circolari e da notare spccialmente quella che fu man-

data per ordinare, che si vigilasse affinche non si facessero tumulti nei

tcatri, sotto pretesto di voler udire il suono e il canto dell'l/mo di Gari-

baldi. E di vero a Firenze, a Livorno, a Napoli, e in piii altri luoghi, le

sale di spettacolo diventavano palestre politiche, in cui si cominciava da

codesto Inno, e spesso si finiva con le busse tra le varie fazioni di rivo-

luzionarii. 11 Garibaldi, che da Pisa si condusse alii 21 di Dicembrc alia

Caprera, accetto la presidenza di varie associazioni mazziniane, e con-

tinuo a spedire lettere ai popoli per ravvivarne la fede nei destini d' Ita-

lia. A Messina siyeune alle mani tra un battaglione di Guardia nazionale

e la plebe, appunto perche questa pretcndcya che la musica del batta-

glione suonasse 1'inno suddetto; e y' ebbe dei feriti e raalconci assai. A
Milano fu aperto un ufficio di arrolamenti, in yia del Durino, dove, con

le caparre di alquanti scudi si inscrivono alle milizie del partita d'azione

i giovani scapestrati, che ricevono inoltre una carta intitolata dal nome
di Garibaldi supremo duce dell' esercito italiano. Armi e munizioni si

raccolgono, e Mazzini scrive che, vogliasi o no, nella ventura primavera
si fara un colpo. Nella Gazzetta del popolo, con la firma C. P. cioe Carlo

Pisani Segretario al Ministero dei Lavori pubblici, si lesse, negli ultimi

giorni del Dicembre, un rabbioso articolo contro la Francia, che con-

chiudevasi dicendo : doversi mandare a Napoleone III una strenna:

cioe un' Italia con barili di polvere.

A temperare questa smania pcricolosa YOpinione spesso si sfiata pre-

dicando la virtu della moderazione e la prudenza, dimostrandone la ne-

cessita per 1'estremo bisogno, in cui sta 1' Italia, di mantenere 1'allean-

za con la Francia, se non si vuole che tutto abbia a precipitare. Ma i

Mazziniani poco o nulla abbadano a questi predicozzi ,
e tirano di lun-

go , appunto come se fossero gittate al vento le seguenti gravissime

parole della France: L'interesse francese si oppone a cio che Roma
diventi la capitale d'un grande Stato italiano

;
Roma appartiene per lo

meno altrettanto a noi di quello che appartenga all' Italia
;
essa appar-

tiene alia libcrta di coscienza
,

essa e legata alle piu gravi quistioni

dell' ordine morale e dell' equilibrio europeo. L' unita italiana ci sem-

bra un controsenso sotto tutti gli aspetti , storico e geografico, e sotto

1'aspetto delle differenze radicali, che separano 1'Italia del Nord da quella

del Sud, e che esigono due reggimenti distinti nell' unita puramente ap-

parente di governo, un reggimento costituzionale a Torino, ed uno ar-

bitrario a Napoli .
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7. Ma il Govorno di Torino poco capisce aucor esso le ragioni della

France, c non e punto disposto a lasciarsi sfuggir di mano la preda gia

abbrancata. Laonde, per rassodare se stesso e le conquiste dell' annes-

sione
,

si studia di mettere al Governo delle province uomini di tem-

pera salda o arrendevole, secondo i bisogni locali. Quindi si capisce

perche abbia spedito il D'Afflitto a Napoli, ed il marchese Gualterio a Ge-

nova, 1'Alasia a Bari, e, cosi via discorrendo ,
nuovi Prefetti in quasi

Uitte le province, rimettenclo uomini nuovi a cose nuove, ossia surro-

gando i Fariniani ai Ratlazziani. Cosi e provvede alia sua sicurezza, e

contenta i desidcrii dei tcnerissimi amatori dclla patria ,
facendo che

tutti alia loro volta possano sedersi al banchetto del pubblico erario, a

rimpinguarvisi per benino.

8. Tuttavia le prime delizie dell' ottenuto seggio ministerialc furono

aanarcggiate al Farini cd ai suoi collegbi, non solo dalle sconfortanti di-

cliiarazioni dell'ambasciadore francese sig. De Sartiges inlorno a Roma,
e dalla freddezza dell'ambasciadore russo sig. Stakelberg; ma si ancora

dalla partenza del rapprescntante prussiano sig. Brassier de Saint Simon,

iii cui 1'Italia rivoluzionaria accarezzava un sincere amico. QucstoSigno-
re ebbe la dabbenaggine di scrivere a Berlino, in termini alquanto risen-

titi, onde significare il rammarico provatosi a Torino pel contegno del

Principe ereditario di Prussia; il quale avea rifiutato ogni invito del Pie-

raonte e sdegnaliue gli onori, cbe pur avea cortesemente graditi dal Pa-

pa e dall' Austria. A Berlino gia si stava di mal umore pel fatto da noi

altra volta accennato del De Launay. Le doglianze pervenute da Torino

parvero una impcrtinenza da doversi subito castigare, e il sig. Brassier

de Saint Simon fu richiamato. Anzi si lascio capire cbe manderebbesi

forse in vece sua quel Generale Willisen, che nel 1819 stava al fianco di

Radetzky alia batlaglia di Novara. Di cbe molto si turbarouo i moderati

di Torino, e fors'ancbe si ebbe paura dai Ministri
;

i quali vollero dal De

Launay stesso intendere a die punto stessero le cose, c percio lo fecero

yenire da Berlino spacciando cbe se la Prussia mandava il Willisen, il Pie-

raonle manderebbe a Berlino il Durando. Finora nulla fu deciso.

9. Ma il Re Yittorio Emmanuele non si mostra punto sgorninato del

manifesto abbandono, in cui cominciano a lasciarlo quclle slesse Potenze,

che piu eransi mostratc iuchinevoli a favorirc la rivoluzione ilaliana.

Anzi coglie ogni occasione per riconfermare i suoi propositi, come puo
vedersi dalla relazione che leggesi nell' Opinione di Torino, delle parole

dette da lui nel primo giorno dell' anno , rispondcndo ai complimcnti di

buon augurio oilertigli da una deputazione delle Camere. Uniamoci

insieme
, egli disse

,
a presentare i nostri augurii all' Italia. L'anno ora

finite non ci ha recato il bene, che speravamo ;
confidiamo che il 63 ci

sara piu propizio. Confidatc in me, che ho consacrata la mia vita alia

ausa nazionale. Nell'anno passato abbiamo avuto dei dispiaceri ;
alcuni
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hanno mancato al loro dovere e compromessa la pace pubblica. Noi

abbiamo d'uopo di concordia. per progredire. Abbiamo la fortuna che

1'esercito si organizza e disciplina ogni giorno meglio, ed e la guarenligia

piu sicura dei nostri diritti. Ma esso non sara disponibile, tinche non

siano pacificate le province napoletane ,
nelle quali ne e occupata una

gran parle. I comuni sforzi debbono quindi essere rivolti a questo in-

tcnto
,
che tutti dobbiamo desiderare sia presto raggiunto. La nazione

non puo compiacersi ne' beati sogni, ma soltanto ne' fatli e negli atti ri-

soluti. Fidino
,
conchiudeva S. M. rivolgendosi alia dcputazione della

Camera elettiva, fidino in me, come io fido in loro .

10. Resta a vedere se queste aspirazioni del Re di Piemonte potran-

no riuscire al loro intento. Finora e probabile assai che no
;
essendo al

Uilto inverosimile ch'egli ne impetri 1'assenso dal poderoso suo alleato

Signore della Francia
;

il quale per ora non si mostra punto inchinato a

promoverc tali disegni ,
ma piultosto ad attraversarli. Ed a questa ca-

gione appunto si attribuisce 1'ostacolo frapposto ai tentativi d' un nuovo

imprestito del Piemonte in Francia
,

il quale non si voile permettere che

potesse essere tassato alia Borsa di Parigi ;
a quesla cagione il viaggia-

re innanzi c indietro del sig. Vimercati
;
a questa cagione insomnia il

cangiamento avvenuto nella politica e nella Diplomazia francese, rispet-

to a Roma. Onde giova sperare che, per questo riguardo, la politica del

Farini non sara punto piu efficace che quella del Cavour e del Ricasoli.

II.

COSE STRANIERE.

IMPERO D' AUSTRI\ 1. 11 Parlamento di Vienna oggelto d' invidia pel liberali

italiani 2. Attacchi al Concordato
;
schema di legge sopra la Religione

3. Protestazioni dei cattolici del Tirolo c dell' Austria 4. L' Arcidu-

ca Carlo Lodovico smette il governo del Tirolo
;

i ricbiami di questa pro-
vincia sono reietti dal Ministro Schmerling 5. Messaggio imperiale so-

pra la risponsabilita dei Ministri 6. Discussioni sopra le Finalize; bilancio

del 1862 e preventive pel 1863 7. Economic nelle spese mililari ; prov-
vedimento per la Brigata Estense 8. Solenne chiusura del Reichsralh;

discorso dell' Imperatore 9. Pratichc per 1'assetto dell' Ungheria e della

Transilvania
; ritorno di cmigrati politici ; rescritto d'amnistia 10. Ar-

rivo a Vienna del Principe ereditario di Prussia 11. Associazione per
la diffusione dei buoni libri istituita a Vienna.

1. Dai fatti per noi toccati, 1' ultima volta che discorremmo di propo-
sito dei principal} avvenimenti politici dell' Impero austriaco '

,
i nostri

J Civ. Call. Scrie V, vol. I, paj.
;.02 e seg.
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lettori avranno potuto agevolmente inferire come e quanto dichiarala-

mente liberale fosse 1' indirizzo dato cola alle cose del Governo ed alle

discussion! del Reichsrath ; doye, se per una parte si procedeva con una
certa temperanza nelle pretensioni verso il Governo, e con molto riguar-
do verso 1'autorita dell' Imperatore ed i diritti della Corona

, per 1'altra

parte gia si faceva manifesta 1'influenza di quello spirito eterodosso, onde
sono piu o rneno infette le Costituzioni liberali alia moderna, nelle cose

spettanti alia religione. Coloro, cui siede in cima d'ogni pensiero la for-

ma parlamentare nel reggimento degli Stati
, indagavano con occhio di

lince le mosse de' varii partiti rappresentati nel Reichsrath
,

e li lodava-

no perche disciplinati, prudenti e discretamente liberi nel palesare i lo-

ro intendimenti. Di che sentivano molta invidia certi liberali di Francia,
che vagheggiano la ristaurazione del sistema parlamentare, qual fu sotto

gli Orleanesi, come la panacea di tutti i mali. II contegno osservato fmo
all' ultimo dal Reichsrath mostro che quelle lodi erano meritate

, e che
la Costituzione austriaca, sotto la direzione de' moderali, puo satisfare,

ne' suoi esplicamenti, anche ai desiderii delle fazioni piu ardite.

Questa conclusione viene in parte comprovata dalle lodi, che, non sen-

za un misto d'invidia e di dispetto, sono tributate al Reichsrath eziandio

dai liberali italianissimi
;

i quali certamente non hanno smesso punto
nulla dei loro odii pel barbaro, e pur si mostrano trafitti dal pungolo del-

la gelosia, ed umiliati dal vedere che, mentre dai legislated insediati in

Torino ad altro non si riusci che a pettegolezzi, a scandali
,

a gare rab-

biose di parliti, a distruzione di quel poco di bene che ancor rimaneva:

in Austria per contrario il Parlamento ed il Governo
,
con mutue condi-

scendenze, se non fecero tutto bene
,
almeno adoperarono utilmente per

la cosa pubblica sotto varii risguardi, in modo da ringagliardire le forze

dell' Impero, risarcire alia meglio le Finanze, assodare la nuova forma del

pubblico reggimento a contrappesi ed equilibrio fra 1' autorita sovrana, la

podesta dei Ministri e 1' ingerenza rappresentativa ;
insomnia preparare le

fondamenta d' un avvenire conforme alle idee nudrite da chi nei famosi

principii del 1789 vede il Palladio d' una perfetta societa civile. Di che

YOpinione di Torino, del 27 Dicembre, confessando che fu unanime il plau-

so dei liberali tedeschi e stranieri al primo periodo del sistema costituzio-

nale in Austria, si studia di trovar conforto al suo rammarico, ripromet-

tendosi, che le cose a lungo aridare si dovranno guastare, che la discordia

o tosto o tardi tirera a cozzare implacabilmente fra loro i Ministri e le Ca-

mere, e che 1'Austria si trovera negli impicci in cui ora versa gia la Prus-

sia. E conchiude che, sebbene il Parlamento austriaco abbia mantenuto

piu che non promettesse ,
facendo tutto il bene che poteva ; sebbene ii

Governo ,
facendo concession! di forma

,
abbia mantenuta intera la sua

podesta, senza romperla cogli oppositori incontrati nel Parlamento; pur

pure, in qualunque modo volgano le cose, non e da sperarnc vantaggia
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per la causa clelle nazionalita
, essendosi veduti pcrsino i Giskra ed i

Kuranda, deputati liberalissimi, fare della oppressione della Yenezia

.ima quistione d'onore per 1'Austria .

E chiaro che codesto accordo fra Governo eParlamento, codesto pro-

cedere temperate dell' una e dell' altra parte ,
codesta applicazione larga

ma non isfrenata dei principii liberal!, dovea dispiacere assai a Torino;

-dove speravasi, che o gl' impacci d' un'amministrazione combattuta acca-

nitamente dai rivoluzionarii
,
o le resistenze di alcune province contro la

nuova Costituzione, o le disastrose condizioni delle finanze, o le rivali-

ta politiche d'altri Governi
,
avrebbero poluto gettare nell'Impero tale

scompiglio, da agevolare 1'impresa meditata per \annessione del Veneto

al Piemonte. La stizza dell Opinione signified pertanto, che in Austria i

principii liberali per lo piu non furono altuati come tornava a conto

de'nemici di quel Governo; e questo dee rallegrare gli uoraini onesti.

Ma le lodi, che essa voile tributare al Reichsrath, fanno intendere che

vi trovo pure qualche cosa da compiacersene ;
e benche noi confidiamo

che le sue speranze andranno deluse, certo e che nel fatto e per varii ca-

pi ebbesi motive di credere
,
che anche qucll'adunanza fosse governata

cla uno spirito troppo conforme ai moderni dettati politici, nelle apparte-

nenze della Chiesa e della Religione.

E certamente non potea non andare a genio dei nemici di santa

Chiesa 1' impegno, con cui nella Camera dei Deputati di Vienna si tenne

sodo, che si dovessero togliere dal bilancio per 1'ambasciata di Roma
Don meno di 20 mila fiorini per dimostrare la propria ripugnanza verso

la politica e verso 1'uomo che la sostieneaRoma : come dice \0pinione.

Nella qual circostanza le sale del Reichsralh risuonarono
,
e vero ,

di tali

parole contro la Santa Sede
, quali noi credevamo non potersi udire al-

trove, che nel Palazzo Carignano a Torino; e parve al tutto essersi da

non pochi di quegli onorevoli posto in dimenticanza che
,
se la cattolica

Austria molto adopero, in altri tempi ,
a tutela e presidio del Papato,

ne ricevette attresi largo ricambio nella costante sollecitudine dei Ponte-

fici per sovvenire ai pericoli dell' Impero, quando da' turchi
,
da' prote-

stanti
,
e fin da' cattolici con essi collegati , quello era si fieramente com-

battuto da versare in estremo cimento. La Camera dei Deputati voto

quella indecorosa economia; ma la Camera dei Signori vi si oppose, e

reintegro nel bilancio i 20 mila fiorini. A cessare 51 conflitto, che indi po-
tea derivare, il Governo rinunzio al vantaggio che il voto dei Signori

gli conferiva
,
e dichiaro che pel 1862 non avrebbe avuto bisogno di

quella somma
,
che fu cancellata dal Bilancio

,
ma supplendo ad essa con

.sussidii ricavati da altre fonti .

2. Molto piu furono afflitti i cattolici, ma rallegrati i rivoluzionarii, dai

Tipetuti attacchi dirizzati a far disdire dal Governo il Concordato con la

Santa Sede. II Ministero non si piego a quei voti ostili alia Chiesa e in-
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degni della lealta e maesta impcriale. Ma la violcnza di quegli assaHi getto

una luce infausta sui disegni di non pochi di coloro, che, pur professando
di yoler rassodato il trono imperialc e 1'ordine ciyile sulle fondamenta

della giustizia e della religione, si diedero a scorgere affascinati dalle

imposture di quella falsa liherta di coscienza, che nel fatto riesce irrva-

riabilmente ad oppressione del cattolicismo eda rovina dello Stato. E non

tardo ad aversi una dimostrazione del vero termine, a cui miraYa cotanta

impegno nel contrastare al mantenimento del Concordato. Una Commis-

sione di Dcputati ,
istituita per allestire uno schema di legge sopra le

relazioni fra lo Stato e la Chiesa ed i yarii culti dei popoli dell' Impero',.

accetto i principii generali d'uno de'suoi membri, incaricato di compilarlo,
lasciando al relatore Deputato Muhlfeld il sostenere i particolari syol-

gimenti ;
e il disegno riusci quale potea bramarsi da qualsiasi piu accar

nito nemico del cattolicismo.

3. Non ci conscntc lo spazio di riferire qui distesamente codesto

prolisso schema di legge, che puo yedersi per intiero nel giornale dei

Debats del 4 Marzo 1862, e la cui indole e tale da contristare ogni cuore

cattolico. Appena fu fatto di pubblica ragione tal disegno, i popoli del

Tirolo, yedendo cosi minacciato quel che hanno di piu caro al mondo
,.

furono solleciti di opporvisi risolutamente, con una solenne protestazio-

ne, che, ayyalorata da piu migliaia di firme di clero e popolo, fu indiriz-

zata all'Alto Consiglio dell' Impero. Noi la trascriviamo qui, volta in no-

stra lingua, dal giornale il Monde del 16 Aprile, perche i lettori possano
ayer chiaro concetto della legge proposta, e dei motivi onde il Tirolo fu

spinto a levarsi unanime per combatterla.

Alia Camera ! La maggioranza della Commissione pel regolamcnto
delle relazioni dei Culti ha compilato una legge, spettante agli affari reli-

giosi in generate e alle diyerse chiese in particolare, per i reami e le pro-

yince, che il Consiglio dell' Impero rappresenta ;
e domanda all'Alta Ca-

mera di sancire questa legge. Ora questo disegno di legge si fonda su

principii anticristiani, e deve straziare i cuori di tutti i fedeli.La coscien-

za di tutti e dunque impegnala a protestare contro questa legge. Gli ahi-

tanti del Tirolo confidano, che alia minoranza della Commissione yorra

aggiungersi gran numero di Rappresentanti, e che cosi 1'Alta Camera re-

spingera questo disegno, cui non troviamo nome conyeniente. Tuttavia

essi non possono obbliare, che la maggioranza di quest' Assemblea ha

eletto i membri della Commissione, autori del disegno, e questo pensie-

ro li riempie del timore di yedere la Camera accettare la legge. I sotto-

scritti credono adunque che 1'inleresse della religione, della liberta e del-

la patria impone loro il dovere di protestare contro di essa altamente &

pubblicamente. Ecco i nostri motiyi.

I. Noi protcstiamo contro un disegno di legge, che degrada la nostra

santa Chiesa cattolica, riducendola a non essere piii che eguale a qual-
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siasi conventicola di recente tbrmala. Noi protestiamo contro lal discgno
che pretende di regolare il culto divino e gli esercizii religiosi con ordini

di polizia, e far cosi schiavc Ie nostrc coscienze nel modo piu ignominio-
so. Noi protestiamo contro tal disegno, che erige ipocritamente in prin-

cipio la liberta di coscienza, e che in fatti non lascia questa liberta che a

coloro, i quali non hanno ne fede, ne coscienza, mentre la Chiesa, come
asscmblea dei fedeli

,
sara posta in catene. Noi protestiamo contro tal di-

segno, che, proclamando colla stessa ipocrisia 1'eguaglianza di tutti i cult),

non la da realmente che ai culti acattolici e riduce in servitu la cattolica

Chiesa. Vi e ancora liherta dove la polizia comanda all'altare, e riella sa-

cristia, dove la vita religiosa si fa dipendere dall'arbitrio degli impiegati
dello Stato

(i quali possono essere acattolici, od anche ebrei) ? Noi dichia-

riamo che non obbediremo, in cio che riguarda la religione e la Chiesa,

che ai successori degli Apostoli; e che mai non riconosceremo, ne prati-

cheremo come legge, nelle question! religiose, quelle disposizioni ,
a cui

i nostri superior! ecclesiastic! non avranno almeno cooperate, conforme-

niente ai diritti e alia costituzione della Chiesa. II. Noi protestiamo contro

un disegno di legge ,
che mostra la tendenza di atlribuire allo Stato un

potere onnipotente e senza limiti sulle coscienze, e che fa sentire il suono

delle catene della servitu nel luogo santo, sempre si caro ai nostri padri ;

e cio nel momento, in cui si cerca di ampliare le liberta in tutte le appar-
lenenze della vita. III. Noi prolestiamo contro tal disegno, che offen-

de la nostra coscienza colla profanazione della santita matrimoniale, colla

scristianizzazione dell'insegnamento; il che non e atto che a turbarl'or-

dine neU'Impero, nostra patria, a produrre la dissoluzione delle relazioni

sociali,e attirare sopra di noi un'infinita di miserie morali. IV. Noi, Co-
muni e uomini del Tirolo, protestiamo tanto piu altamente e con tanto

piu di forza contro questo disegno ,
in quanto che il nostro paese ha gia

avuto 1'occasione di sperimentare questa malaugurata ingerenza e questa
tirannia d'un Governo traviato

;
e quindi noi abbiamo ereditato quell' in-

vincibile avversione, che riempiva il cuore dei nostri padri contro somi-

glianti intraprese.

Facendo questa protestazione in faccia al mondo
,
col convincimento

piu leale e col piu legittimo orrore contro il giogo, che si pretende d'im-

porci ,
noi vogliamo ricordare ai nostri rappresentanti la risponsabilita

morale che vincola tutti gli uomini
,

e da cui non v'ha legge che possa
salvare alcuno. Noi speriamo, noi crediamo che 1' Alta Camera rigettera

questo disegno di legge ;
noi lo domandiamo in nome della religione e

pel bene dell' Austria. Degnisi Iddio benedire 1' Imperatore ,
il popolo e

1' impero !

II simigliante fecero i cattolici dell' Austria, che da Vienna indirizza-

rono al Reichsrath una protesta non meno veemente
;

in cui ,
come puo

vedersi nel Monde del 17 d' Aprile, diroostrano, che codesto editto di

Serie V, vol. F, fasc. 308. 16 10 Gennaro 1863.
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rcligione e cosi falso per se stesso, come contrario ai diritli ed ai senlimen-

ti del eatlolici. E i'also in se stesso, dicono quei gcnerosi , perche por-
ta in fronte al suo testo : Liberia inlicra di crcdenza e di coscienza

Jo che implica la liberta di credenza e di coscienza anche pei cattolici
,

mentre poi le sue disposizioni hanno per iscopo di soggiogare la Chie-

sa cattolica, e di metterle una camiciuola di forza E contrario ai di-

rilti de' cattolici. Imperocche , mentre i protestanti ,
in virtu della legge

dell' 8 Aprile 1861
, godono diritli e liberta che non furono raai conce-

dule alia Chiesa, nemmeno pel Concordato; mcnlre quesli diritti e que-
sle liberta sono guarentite dall'editto medesirao all' incredulita: la Chie-

sa si trova incatenata nell'esercizio de' suoi diritli piu essenziali
,
essa e

aperlamenle dichiarala minore e spogliala di ogni autonomia L'edit-

to infine ferisce pure, in un modo eccellualivo, i senlimenli dei cattolici
;

perche la raaggioranza dell'Austria e cattolica
; perche nei paesi, che so-

no rappresentati neH'Allo Consiglio dell' Impero, venli milioni di cattoli-

ci vivono a iianco di trecento mila protestanti ; perche in quasi tutti i

paesi della Monarchia auslriaca i dirilti della Chiesa sono cosi antichi

come la costituzione stessa dello Stato; perche gli Imperatori d'Austria

sono i discendenli e gli eredi dei proteltori della Chiesa cattolica, ecc.

E piu innanzi soggiungono ancora: Un grido d' indegnazione si e al-

zalo dalla parle dei callolici fedeli
,
allorche conobbero le ingiuriose di-

sposizioni dell* edilto. Da ogni lato si fanno le piii energiche protesta-

zioni, le quali mostraoo la ripugnanza dei callolici ad accettare questi

dispotici provvedimenti.
Finalmente altre simili sono pur giunte da Sanl' Ippolito (Saint Poel-

tcn) ed anche queste, come la precedenle, porlavano numerosissime e

considerevoli firme di alti personaggi e di municipii. Noteremo solo le

parole, con cui una di esse conchiudeva : Noi sottoscritli, ivi si legge,

attestiamo colla nostra firma che aderiamo alia proleslazione contro 1'e-

dillo di religione; e crediamo, che 1'ordinamenlo degli affari della Chiesa

appartiene al Papa e ai Yescovi ,
e non agli avvocali od ai protestanti.

4. Era Governatore del Tirolo 1'Arciduca Carlo Lodovico, il quale,

emulando la pieta e lo zelo con cui gli antenali della sua gloriosa Dina-

stia rivendicarono a potere, anche con le armi, i diritli della Chiesa cat-

tolica, favori, per quanto stava in lui. i richiami del Tirolo. Ma i suoi

Luoni uffizi andarono a vuoto
;

si che egli stesso, non yolendo farsi so-

slenilore di provvedimenti, che troppo ripugnavano alia sua coscienza ed

ai seusi cosi manifesti di tutlo quel popolo, ebbe a rassegnare 1'ufficio.

La prolestazione dei Tirolesi fu reietla, dandosenc per motivo che, sicco-

me il disegno di legge, contro cui era scritta, spetlava a tutto ]' Impero,
niun diritlo avea il Tirolo di anleporre i suoi inleressi a quelli delle allre

province; e si avvaloro il rifiuto con la giunta di osservazioni sopra il

difetlo di certe formalita, neccssarie pel valore legale di quella scrittura.
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1 Tirolesi non si diedero vinti; anzi, con solenni procession! ed in adu-

nanze tenutesi da piii centinaia di Comuni, bandirono piu alto che mai il

fermo loro proposito, di mantenere iirviolate dall'infezione ereticalc quelle

loro montagne e quelle loro citta, che furono sempre il piuvalido propu-

gnacolo dell'Impero, come i loro abilanti furono ognora i piu fedeli e

devoti sudditi di Casa d' Austria. Ma da Vienna il Governo mando inti-

niare che, o si cessasse dalla resistenza, o all' uopo si userebbe la forza.

E le cose si rimasero li
; perche da una parte gli eretici non osarono ten-

tare la ventura di mettere i Tirolesi al cimento, di mostrare a fatti la ga-

gliardia dei loro propositi ;
e i Tirolesi non vollero, con moti intempestivi

enon richiesti da assoluta necessita, vestire le apparenze di sediziosi, e

ridurre il Governo al caso di ricorrere a spedienti, non raeno disastrosi

per lui che acerbi contro il Tirolo.

5. Di questa maniera di provvediraenti, sopra i quali puo recarsi di-

verso giudizio secondo i principii religiosi o politici, di giustizia o di

ragione di Stato, onde si prendono le mosse del discorrere, stanno mal-

levadori i soli Ministri
; rispetto ai quali fin d'allora era fermo quello,

che con espresso Messaggio imperiale fu poi comunicato al Reichsrath

nel giorno 1." di Maggio: quando ,
al riaprirsi della sessione prorogata

dal 9 Aprile precedente, il Ministro Schmerling cosi ebbe a parlare,

come riferi a suo tempo YOsservatore Triestino. Al momento,nel quale

nel Consiglio dell'Impero incomincia la costituzionale pertrattazione del

preventive perl' anno 1862 e delle leggi fmanziarie che sono ad esso

correlative
;

al momento
,

nel quale devono venire discusse quelle pro-

poste del Governo
,
le quali tendono a sopperire ai bisogni dello Stato

ed a regolare i rapporti della valuta : S. M. si e graziosissimamente de-

gnata di ordinare a' suoi Ministri
,

di comunicare ad ambe le Camere

del Consiglio dell'Impero: che la dichiarazione emessa nella seduta del

2 Luglio 1861 nella Camera dei Deputati ,
colla quale si dichiarava che

i Ministri, per il mantenimento della Costituzione e per 1'esatto adcra-

pimento delle leggi ,
si riconoscono responsabili anche al cospetto della

Rapprcsentanza dell'Impero, ed effettivamente assumono la responsabi-

lita, tal dichiarazione venne data coll'espressa approvazione di S. M.
1' Imperatore. Col che S. M. non solo concedette la sovrana sanzione al

principio della responsabilita dei Ministri, entro i limiti fissati dalla di-

chiarazione del 2 Luglio 1861, ma voile anche comprovato il fatto, che il

riconoscimento di un tale principio, fondato gia sull'ottriamento della co-

stituzione, aboliva le disposizioni contenute nel rescritto di Gabinetto dei

20 Agosto 1851, col quale era stata presa la determinazione che il Mi-

nistero abbia ad essere unicamente ed esclusivamente responsabile verso

il Monarca, venendo sgravato da ogni res ponsabilita verso qualsiasi al-

tra autorita politica . Tale rescritto e quindi messo fuori d'ogni vigore

legale ,
in quanto esso non si accorda coll' accennato principio della
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responsabilita dei Ministri. OHre a cio S. M. si e graziosissimamente

degnata di ordinare che, a suo tempo, e tenendo fermo il principio pro-

clamato nella seduta del 2 Luglio 1861 della Camera dei Deputati, il Go-

yerno stesso abbia a proporre una legge costituzionale sopra la respon-

sabilita dei Ministri .

6. Egli e manifesto per questo Messaggio, che il precipuo motivo del-

1'ampliare nei Ministri la mallevcria dei loro atti, cosi che clebbano essi

darne ragione non pure al Sovrano, ma si ancora alParlamento, consiste

nel bisogno di ristaurare le Finanze dello Stato; al qual uopo e creduto,

secondo i moderni principii, essere indispensabile il concorso ed il con-

senso dei rappresentanti del popolo. Le tinanze dell' Austria, come suole

incontrare a tutti gli Stati posti in iscompiglio da rivolgimenti politici, e

travolti in guerre disastrose, sono in condizioni tutt'altro che floride. Ma
anche cola succede quello, che vedesi presentemente in Italia

;
cioe quelle

fazioni appunto, le quali colle loro esorbitanze costringono il Governo a

star armato fino ai denti ed a spalancare continue voragini di debiti per
csser parato ad ogni evento, quelle mcdesime fazioni strepitano e s'infiam-

mano oltre misura con prelensioni di larghe economic. Yorrebbero scia-

lacquare a loro pro, e che 1'erario producesse le migliaia di milioni, senza

aggravio de'liberali, si che i denari si raccogliessero come i funghi, a

talento di ciascuno. Questo basta a far cap ire che nel Reichsrath le di-

scussioni piii calde, e talvolta tempestose , riguardarono le Finanze, cioe

i nuovi balzelli da imporre, i contratti con la Banca, la valuta della carta-

moneta, le spese per le Ambascierie e 1'esercito, le retribuzioni de' pub-
blici uffiziali e simiglianti ;

essendosi di YO!O sancite le spese per la Lista

civile, i Ministeri, e le Camere.

Sui primi giorni del Febbraio 1862 il Ministro per le finanze, sig. Ple-

ncr, ricordo al Reichsrath com'egli, nel precedente Dicembre, sponendo i

modi con cui divisava di sopperire al deficit di 110 milioni di liorini del

preventivo di quest' anno, avesse accennato alia necessita di accrescere

alcuni dei consueti tributi, e spacciare a condizioni tollerabili i titoli ri-

manenti degli ultimi dueimprestiti, che giaceano deposti presso la Banca.

Tocco delle pratiche fatte percio con la Banca, e indico i balzelli, o nuovi

o da crescere, sopra il sale, lo zucchero, il bollo o registro, ed altri siffat-

ti; e, per addolcire la pillola, conchiuse col riferire che nel primo trime-

stre del 1862 erasi fatta nelle spese una economia di 15 milioni di fiorint

al disotto delle calculate nel preventivo ;
ond' era da sperare che in capo

all'anno la deficienza non sarebbe di 110, ma di non piu che 93 milioni.

Percio venne alquanto alleggerilo il bilancio pel 1862, di cui abbiamo

dato le cifre principal! nel vol. I, pag. 500.

Per cio che spetta il 1863, il bilancio venne prescntato tin dal 17 Lu-

glio 1862, affinche il Reichsraht avesse agio da disaminarlo accuratamen-

te
, attuando quella prerogativa costituzionale di cui finora il Piemonle
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mm ebbe chc 1'apparenza; perche a Torino, quasi sempre, s'ando innan-

zi, per partc del Governo a spendere, per parte delle Camere ad appro-

Tare le spese gia fatte
,
a furia di sanatorie e di facolta date alia cieca,

per necessita politica, senza die il preventive fosse a tempo discusso e

sancito. L' esposizione del sig. Plener non rallegro molto i Deputati ,
in

quanto fece toccar con mano le molte piaghe ancora aperte e sanguinanti,

cui bisognava mcttcre rimedio. Nel presentare il preventivo, il Ministro

di Stato fece le dovute riserve sopra la competenza del Reichsrath ed i

diritti della Corona ,
attesa la mancanza dei Deputati della Transilvania

c dell'Ungberia ;
e fccc intendere, che, per sovvenire alia urgente neces-

sita dell' erario, era d' uopo di aderire alia sollecita stipulazione dell' ac-

cordo che trattavasi con la Baiica
,
e di saucire i nuovi balzelli. I risul-

tati generali del bilancio sono rappresentati da queste cifre : Esilo : iio-

rini 362,498,000; Introito : fiorini 304,307,200; Deficicnza : fiorini

58,190,800. Come a Dio piacque, la convegna con la Banca fu conchiu-

sa, i nuovi balzelli furono approvati, discrete economic accettate in va-

rii rami di pubblica amrninistrazione; sicche il credito pubblico si rialzo

e, la valuta della carta vantaggiandosi non poco ,
le cose procedettero

verso miglior termine.

Diiatto alii 24 d'Ottobre il sig. Plener nella pubblica seduta del Rei-

clisrath pote fare in sentenza le dichiarazioni seguenti. Non cssendo

piu minacciata di fuori la pace, il nostro esercito verra considerabilmen-

te diminuito
; gli aggravii straordinarii pel 1863 e 1864 saranno tenuis-

simi
; e, attese le economie gia iniziate, negli anni 1865 e 1866 ci tro-

veremo in istato da soppcrire alle somme ingenti, che aliora occorreran-

no, per \ estinzione degli antichi debiti scadenti appunto in tal epoca ,

senza aver d'uopo di ricorrere a nuovi tributi de' sudditi. Laonde, rista-

l>ilito sopra salde basi il nostro credito pubblico, la Banca nazionale po-
tra infallantemente ripreudere, col 1. di Gennaio 1867, i suoi pagamenti
in moneta. Resta a vedere se i rivoluzionarii italiani ed ungheresi ,

spallcggiati dalle rivalita degli esterni nemici dell' Austria, le vorranno

lasciare questo tempo e tale opportunita di riparare ai sofi'erti danni. Una
nuova guerra, da sostenere per la difesa del Yeneto, basterebbe da se sola

per mandare a soqquadro ogni cosa.

7. 1 Mazziniani per certo si preparano a travolgere il Governo pie-
montese in nuove guerre di annessione, ben sapendo chc senza guerra
il Yeneto non si puo rubare; ma 1' Austria sta pronta alle difese. 11

C-onte Rechberg dichiaro formalmente che, quanto alle cose d' Italia,

1'Impero si aslerrebbe da ogni attacco, ma certarnente non si lascerebbe

impunemente assalire. Onde il Ministro sopra la Guerra tenne saldo a

respingere le varie proposte di economie esagerate, che alcuni preten-

deano, nel bilancio delle spese militari, accettando solo una diminuzione

di circa 6 milioni di fiorini, per troncare le discussioni spiacevoli, che si

I'aceano sopra il mantenimento della Brigata Estense. Yeduto che le
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ragioni di decoro, di lealta, di giustizia, recate altra volta per giustificare

le spese, che dall'erario imperiale si faceano pei fedeli sudditi rimasti a
militare sotto le insegne del Duca di Modena, non yaleano a cessare le

importunita di certi oppositori, si condiscese a togliere dal preventive
le sorame assegnate a tal fine. Percio la Corrispondenza Scharf, ed altrt

diarii, gia annunziarono, che molto probabilmente, benche non sia certoja

Brigata Estense sara tra poco sciolta; gli ufficiali, che gia appartennero
alle railizie austriache, vi ripiglieranno il loro posto col proprio grade;

quegli altri che vorranno entrarvi, saranno aramessi, del pari che i sot-

t' ufficiali e soldati
;
ed a chi vorra far altrimen ti, sara dato un giusto

corapenso e lasciata piena balia di tornarseue alia sua patria.

8. Non ci dimoreremo qui a toccare di tutti gli altri svariatissimi argo-

menti, sopra cui si aggirarono le discussioni del Reiclisrath nella sua

lunghissima sessione parlamentare, ora in tornate pubbliche ed ora nei

comitati particolari. I nostri lettori potranno formarsene adeguato con-

cetto scorrendo il discorso imperiale recitato nella solenne adunanza di

chiusura, che fu tenuta alii 18 del passato Dicembre, quando 1'Impera-

tore, spesso interrotto da applausi di vivissimo entusiasmo, lesse la se-

guente sposizione degli atli del Governo e del Parlamento, che puo dirsi

un sugoso epilogo di tutti i fatti politic! ed amministrativi dell' Impero
nell'anno 1862.

Onorevoli membri del mio Consiglio dell' Impero 1 Yi ho salutati con

parole di mia tiducia imperiale, quando y'ho adunati dintorno a me, Prin-

cipi della mia casa, e reyerendissimi, illustrissimi e onoreyoli membri del

mio Consiglio dell' Impero, per incominciare un' opera, che, coll' aiuto di

Dio, dee fondare in maniera dureyole il benessere dell' Austria. Accom-

pagnati da' yoti de' miei popoli fedeli, yi sietc allora posti all' opera per

adempire il compito, che v' ho affidato merce le istituzioni create dal di-

ploma del 20 Ottobre 1860, e dalla legge fondamentale del 26 Febbraio-

dell'anno scorso. Al momento di chiudere la prima sessione del Consiglio
dell' Impero, dichiaro con alta compiacenza, che l'espettazionemanifestata
da me in quel momento non fa frustrata, e che la mia fiducia nel riusci-

mento dell'opera, intrapresa con forze unite, yenne consolidata.

I beneficii della pace ci furono conservati senz'essere turhati; e pos-
siamo sperare che noi continueremo ancora a godere di questo hene pre-
zioso. La fiducia nella forza dell' Austria s' e possentemente rileyata. I

suoi progress! energici in nuoye vie di syolgimento pacifico le hanno as-

sicurato la stima delle nazioni
,
e rayvivato con nuoyo calore 1' affetto di

Stati amici.

II compito, dato al mio Consiglio dell' Impero, fu yasto e difficile:

yoi yi siete posti ad adempierlo con zelo cncrgico e con ayyedutezza il-

luminata. Con giusto sguardo ayete riconosciuto, che cosa era consegui-
bile entro i limiti del yostro incarico, e, di concerto col mio Goyerno^
ayete fatto ogni yostro sforzo per riusciryi di fatto.
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Gia una serie di leggi importanti fu compiuta nella via costituziona-

1e. Come la liberta delle vostre deliberazioni, e la manifestazione inlie-

Tissima del vostri proprii sentimenti e giudizii, cosipure la manifestazio-

ne dell' opinione pubblica, in quanto essa parla mediante 1' organo della

stampa, fu posta sotta la protezione delle leggi ;
e guarentigie piii salde

furono offerte alia liberta personale. Per Ic modificazioni decretate al

Codice generale penale, e al Codice penale militare, come pure colle di-

sposizioni concernenti la competenzade' giudizii e delle autorita ammini-

strative, in casi di contravvenzioni, fu soddisfatto ai bisogni, che conse-

guitaronoai cangiamentidi condizione del nostro tempo. La legge soprala

procedura di componimento e destinata ad allontanare, sino a che sia po-
sta in vigore una nuova legge sui fallimenti, gl' inconvenienti, die si son

fatti sentire nella procedura presente. La sanzione d' un nuovo Codice di

ommercio, il quale gia si raccornandava per la sua eccellenza intrinse-

ca, e che ricevette forza di legge negli Stati limitroti della Confederazio-

ne germanica, non potra non riuscire profittevole agl' interessi comuni,
<come e desiderabile. La legge per 1'abolizione parziale del vincolo feudale

indica un progresso nel senso del libero svolgimento della proprieta, nella

quale via gia si entro da oltre dieci anni, mediante provvedimenti fatti

per 1'esonero del suolo.

Uno de' compiti piu importanti delle Diete da convocarsi consistera

Bel cooperare, sulla base dei principii che voi avete fermato, all' ordina-

raento de' Comuni ne' rniei regni e paesi. 11 regolamento delle finanze

dello Stato, in tutt' i sensi, richiese le vostre cure particolari. Allorche,

guidato da considerazioni, che vi furono comunicate a suo tempo, ho au-

torizzato e incaricato il mio Minis tro di sottoporvi i bilanci pegli anni 1862

^e 1863, come pure i disegni di leggi finanziarie, che yi s' attengono,
voi avete esaminato codesti bilanci con uno zelo scrupoloso, ed essi furo-

BO sanciti col vostro consenso. Sono stato soddisfatto di vedere che avete

^energicamente e con buona riuscita sostenuto gli sforzi del mio Governo,
intesi a stabilire, scemando la spesa dello Stato, una proporzione piu fa-

vorevole tra le rendite e le spese.

Quanto alia maniera di sopperire a quest' ultime, con giusta valuta-

zione dello stato delle cose, prendeste le mosse dal principio, che la

propria forza dell' Impero dee supplire in gran parte a quanto manca.

L' attuazione di questo principio e inseparabile dalla necessita di accre-

scere i carichi generali ,
aumentando i tributi. Per quanto vivamente io

-deplori questa necessita, tuttavia numerose esperienze mi resero piena-
mente convinto, che i miei popoli, nella loro devozione provata, sono

pronti a fare i sacrificii, che hanno solamente per iscopo di accrescere

la potenza e la prosperita deH'Austria. Mediante una distribuzione uni-

forme di queste gravezze, spero di vederle, entro un breve termine, al-

leviate dove il loro peso e maggiormente sentito.
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Alcune altre leggi ,
che sono uscite dalle yostre deliberazioni, sono

acconce a conseguire il mcdesimo intento, benche solamente in maniera

indiretta. Coll'abolizione delle prestazioni personal! per le miniere, 1'eser-

cizio di queste fu liberato da una gravezza, che sino ad ora fu di osta-

colo al suo prospero svolgimento. II balzello dell' acquavite, in proper-
zione alia fabbricazione, ha creato una base piu giusta per fissare il tri-

buto sopra unramo, economicamente importante, della produzione. In

un altro ramo dei dazii di consurno, la maniera di percezione sinora usa-

ta, e che die' argomento a doglianzc, yenne surrogata da un' altra ma-
niera pia conveniente. L'abolizione de' diritti di transito, e dei diritti di

esportazione,che ne fanno le yeci, giacomincia presentemente ad eserci-

tare il suo influsso yiyificante sul commercio. Dopo 1'abolizione dei dazii

di transito, anche la Dalmazia sara in grado di usufruttuare con maggior

profitto i benefizii della sua posizione maritlima.

La legge, che regola il controllo del debito pubblico, assicura a'rap-

presentanli dell'Imperorinfluenza conveniente per la sua sopraveglianza,,
come pure per quella degli alTari,che yi s'altengono. Colla legge sopra
la Banca si sono. conseguite le basi per una conycnzione tra 1' amministra-

zione finanziaria e i rappresentanti della Banca nazionale; convenzione,
che dee regolare le sue relazioni collo Stato

,
e consolidare la Banea

stessa.

Le cure sollecite
,
che avete dedicate alia deliberazione di queste

leggi, il fatto della diminuzione delle spese e dei risullamenti piu profit-

tevoli dell' anno scorso ,
non hanno potuto non produrre da per tutlo un

fayoreyole effetto. Ora yoi ritornate ai yostri paesi, doye una nuoya ops-
rosita yi e riserbata, portando con yoi il conyincimento qui acquistato,
che decisamente si batte la yia del progresso yerso un miglior ordine di

cose. Cola yoi sarete i rappresentanti e i mediator! di que' principii, ne'

quali hanno le loro radici le leggi costituzionali, date da me, e alle quali
mi terro fermo per 1'avvenire

,
come sino al presente. Non vi stanche-

rete ne' yostri sforzi di stringere ancor piu saldamente il yincolo che, da

secoli, unisce, per la loro propria prosperita, i popoli dell' Austria. Con

cio, contribuirete yoi pure, dal canto yostro, ad altuare la mia ferma
risoluzione di mantenere I'unita dell

1

Impcro, e di dar compimento all' s-

pera incominciata dalla Costituzione.

Gli sforzi assidui del mio Goyerno tenderanno incessantemente a

conseguire codesto scopo ,
nella yia tracciata dalle leggi fondamentali.

Onoreyoli membri del Consiglio dell'Impero, congedandoyi coll'espres-
sione de' miei ringraziamenti ,

e coll' assicurazione della mia grazia im-

periale, mi godra 1'animo di vedervi tutti adunati intorno a me, nel cor-

so del prossimo anno, per continuare nel Consiglio dell'Impero la vost?a

operosita patriottica. Piaccia al cielo, il quale, pur di recente , diede a

me ed alia mia Casa, un confortante segno della sua grazia, che i miei
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popoli salutarono con gioia commoyente, di proteggere nella sua onnipo-

tenza, e di benedir 1' Austria, affinch'essa fiorisca e prosperi, forle per la

concordia, e ricca d'ogni sorta d'onori !

9. Quanto all'assetto dell' Ungheria, della Transilvania, e del triplice

regno Croato Dalmato Slayone, le pratiche furono condotte senza inter-

ruzione, e con molta arte da ambe le parti, cioe del Goyerno c dei par-

titi che cola oppongono inflessibile resistenza passiya, come dicono, alia

jjiena eftettuazione dei Diplomi del 20 Ottobre 1860 e del 26 Febbra-

io 1861. Piu yoke sembro che si fosse al punto di approdare al tennine

desiderate
; poi sorse ognora qualche nuoyo ostacolo ad attrayersarsi

;
e

Ja tanto sollecitata costituzione delle Diete, e 1'elezione dei Deputati al

fteichsrath non fu potuta ottenere. Intanto pero si riscossero ageyolmente
i tributi, gli animi si rabbonirono, i bollori delle passioni diedcro giii di

niolto, e forse non e lontana 1' epoca d'un pacifico componimento. II

sig. Schmerling piu yoke ne' suoi discorsi al Reiclisrath accenno alia

ferma volonta del Goyerno, di andare fino all'cstremo limite delle condi-

scendenze, per satisfare a tutt'i legittimi dcsiderii dei popoli che ivi non

aveano ancora loro rappresenlanti,salya pero sempre 1'unita dell'Impero

la dignita della Corona; com'ebbe anche a dire in piu circostanze lo

stesso Imperatore, massime in una risposta a certa Deputazione, yenuta

dall' Ungheria per ringraziarlo d'una molto accetta istituzione di credito.

Questo contegno si benigno e longanime del Governo facilito il rav-

yedimento di molii, che gli si erano dichiarati nemici. Buon numero di

giovani e di soldati, che ayeano militato sotto le bandiere della rivolu-

zione, o nella legione ungherese condotta a strazio dei popoli dell' Italia

meridionale
, gia ottennero pieno perdono. Anzi yolendo i piu di essi ri-

Tedere la patria ,
il Goyerno austriaco fcce, a spese delle casse provin-

ciali provvedere al yiaggio, rispctto a quelli che nulla possedeano ;
dan-

do agli altri 1' occorrente a titolo di prestito. Molti di questi reduci rien-

trarono nelle file dell' esercito austriaco, maledicendo 1' ora in che si era-

EO lasciati scdurre a yendere i loroservigi ai riyoluzionarii stranieri. Un
recente alto di clemenza dell'Imperatore suggello la determinazione presa
di favorire per ogni modo 1' opera della conciliazione

;
onde con un re-

scritto del 19 di Novembre fu condonato il resto della pena ai prigionieri

politici ,
condannati dai tribunal! militari d' Ungheria in seguito della so-

yrana risoluzione del 5Novembre dell' anno precedente
*

;
fu inoltre so-

spesa ogni procedura per simili motiyi ancora ayyiata ,
e conceduta pie-

Ba impunita ai fuorusciti politici ,
che gia erano tornati alia loro patria

senza ayerne priraa impetrato la necessaria facolta dal Go\erno.

10. Cagiono grande impressione in tutta Europa il contegno del Prin-

cipe ereditario di Prussia
;

il quale, ritiulati gli omaggi ufficiali del Go-

Terno piemontese in Napoli ,
mostro di gradir molto quelli della Santa

\ Cii\ Call. Sorie V, vol. 4, pag.
; 93.
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Sede, e fu sollecito di tributare il suo ossequio al Santo Padre. Partitosi

da Roma, ripiglio il suo riserbo di strcttissimo incognito, per rimovere git

ufficii di cortesia del Piemonte la dove conveniagli passare. Non tocca

Torino
; giunto a Milano ricuso un pranzo offertogli dal Principe credi-

tario Umberto, e si affretto a Verona, dove tutto al contrario accetto gli

onori dovuti al suo grado. Arrivando a Vienna il 14 Dicembre, fu accolto

allo scalo della ferrovia dall'Imperatore in persona, cui faceva corona

uno splendido corteggio militare. II Principe di Prussia vestiva 1'abito di

uffiziale austriaco, e 1'Imperatore portava le divise del suo reggiraento

prussiano. Quindi, con tutte le mostre d'una cordiale intimita da vecchi

amici, e furono insieme a pranzo di famiglia, e visilarono arsenali, e as-

sisterono allo sfilare di milizie in parata, e furono al teatro
,
e corsero a

caccia, trattenendosi piu giorni insieme con reciproca soddisfazione; co-

me I'lmperatrice e la principessa Vittoria gareggiarono fra loro in corte-

sia e segni di affetto. Di che giova sperare qualcbe vantaggio nelle rela-

zioni poliliche fra le due Corti di Berlino e di Vienna.

11. La benemerita Gongregazione dei Mechitaristi di Vienna da ben

trentuno anno si aclopera con nobilissimo zelo a fornire al pubblico utili

letture per mezzo della sua tipogratia, che, quanto ad eleganza di tipi ed

a fecondita di produzioni, puo gareggiare colle migliori di Europa. Ma il

veleno, che si diffonde dalla rea stampa a corruzione dei popoli, i'u a quei

degni Religiosi stimolo potente a rendere 1' opera loro ordinata e stabile,

per mezzo di una istituzione, che potesse allargarsi per tutta 1'Alemagna
e non dipendere dalla vita di particolari uomini. Quinci ebbe origine il

Verein zur Verbreitung guter Katholischer Biicher, os-

sia YAssociazione per la
cliff

usione dei buoni libri cattolici; la quale nel

principio del 1861 fu ravvivata di nuovi spiriti, e, perquello che cen'e

stato riferito, gode grandissimo favore dalla parte di ogni ordine di per-
sone e segnatamente dei padri di famiglia e degli Ecclesiastici. E noi ne

abbiamo voluto fare esprcssa menzione, anche perche si vegga con nuovo

esempio 1' importanza grandissima, che ncl tempo presente si riconosce-

da tutti i buoni, nell' opera della stampa cattolica a ristorare le ruine am-

massate dalla miscredenza. La quale verita e dimostrata con molta ag-

giustatezza nell' Invito, che si legge sopra uno dei quaderni di quest'au-

no, a partecipare a questa associazione.

Di questi quaderni noi abbiamo scorsi alquanti ; e, sia nella scelta dei

soggetti, sia nel modo di trattarli, vi abbiamo scorto molto discernimento-

accoppiato ad uguale sicurezza di buona dottrina. Per ragione di esem-

pio la dispensa II .

a
del prossimo passato anno, sotto il titolo di Stimmen

zur Orienti rung der Katho liken, ossia Yoci per indirizzo dei

Cattolwi, contiene un bel florilegio di squarci sceltissimi dalle Opere dei

piu chiari pubblicisti del nostro tempo. La III.
a

poi, intitolata Herzog
Rudolph IV, e un leggiadro racconto che puo viuscire di grande utilita

per ispirare amore al buon costume cd alia patria.
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FRANCIA 1. Parole di Napoleone III nel ricevimento del Corpo diplomatico pel

Capo d'Anno 2. Nota del Moniteur sopra il sussiclio spedito dal Santo

Padre agli opera! di Rouen 3. Morte dell'Emo Card. Morlot, Arcive-

scovo di Parigi 4. Rapporto del sig. Fould sopra lo stato delle Fi-

nanze.

1. Non era poca 1'espettazione con cui, secondo il solito, si tendea

<d' ogni parte 1'orecchio per udire le prime novelle, che giungerebbero da

Parigi, sopra il discorso che terrebbesi dall' Imperatore pel ricevimento

del Gorpo Diplomatico, nel primo giorno dell'anno. Ma anche questa volta

3a curiosita non fu appagata ,
in quanto non si seppe nulla di nuovo. A

brevi parole ,
con cui il Nunzio pontificio offer! a S. M. gli augurii dei

Rappresentanti delle Potenze straniere
, Napoleone III rispose con una

frase di cortese ringraziamento, e soggiunse : Sono felice di vedermi

circondato dai Rappresentanti di tutte le Potenze. Essi possono far testi-

monianza del mio desiderio di vivere con esse in relazioni d'amicizia,

tanto necessarie alia sicurezza, si nel presenle come nell' avvenire. Ag-

giungesi pero che, intrattenendosi col Segretario della Legazione spa-

gnuola, abbia usato parole di molta gentilezza verso T Ambasciadore

assente
,

e manifestata la speranza che le relazioni tra la Francia e la

Spagna, alquanto guaste per la vivacita dei dibattimenti della Camera

spagnuola sopra gli affari del Messico, si ristabilirebbero perfettamenle.
2. I cattolici di Francia trassero argomento a sperar bene dell' avve-

nire dalla straordinaria sollecitudine, con cui il Moniteur parigino annun-

zio un atto di beneficenza del Santo Padre
;

il quale voile , per quanto

poteva, contribuire a lenire i mali acerbissimi, onde sono tribolati piu

migliaia di operai, per difetto di lavoro, attesa la guerra d' America che

impedisce 1'arrivo del cotone e lo smercio dei prodotti delle officine fran-

cesi: S. E. il Nunzio apostolico, dice il Moniteur, ha consegnato la

mattina di mercoldi (24 Dicembre), in nome del Santo Padre, al Mini-

stro per gli affari stranieri, una somma di diecimila franchi, destinata alia

colletta istituita per sovvenire ai patimcnti degli operai della Senna in-

feriore. Sua Santita, disse S. E. il Nunzio, si duole che lo stato delle

sue linanze non gli permetta di spedire una offerta piu rilevante; ma
ha voluto testimoniare, in questa circostanza

,
la sua benevolenza pel

popolo francese
,
e la gratitudine per le prove di devozione che rice-

vette da questo paese. Dopo di che il Moniteur stesso annunzio di-

stesamente e gli effettuati pagamenti degli interessi del debito pubblico

pontificio, e 1'estinzione parziale di esso debito, e 1' attuazione dei san-

citi provvedimenti per 1'elezioni dei Consiglieri municipali, e la somma

ingente, con cui dal Santo Padre erasi contribuito all' ampliazione di Ci-

vitavecchia.

I nostri lettori non saranno maravigliati di sapere che
, appunto forse

per dispetto del conto in che tengonsi dal Governo francese gli atti di bene-
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ficcnza c le migliorie civili del Santo Padre, i diarii a stipcndio del Pie^

monte in Francia o ne lacciono
,

o ne parlano con frasi di scherno e vili-

pendio, come fece il Siccle. II quale contegno e naturalissimo per parte di

costoro, prezzolati per calunniare cd oltraggiare Colui che i loro padroni
assassinarono. Laonde non saremmo punto sorpresi di veder per essi fat-

to argoincnto di belle un altro simile atto di carita del Santo Padre
;

di

cui si ebbe notizia dal Morning Herald di Londra
;

il quale pubblico la

seguente lettera, scritta da Mons. Chigi al Vescovo di Goss, trasmetten-

dogli un' offerta del Santo Padre pci poveri di Liverpool : Parigi 18 Di-

cerobre 1862. Milord. E venuto a cognizione del Santo Padre, che in In-

gliilterra si sono aperte sottoscrizioni pel sollievo degl' infelici operai

della diocesi di Liverpool, che si trovano senza lavoro. II cuore di Stia

Santita
,
comniosso dalle loro grandi sofferenze

,
desidererebbe trovarsi

in grado di soccorrerli
;

raa lo stato prescnte del tesoro pontificio e un

ostacolo alia sua generosita. Cio nondimeno Sua Santita mi ha incarica-

to di trasmettere a V. S. la sua umile ofTerta di L. 2500, da distribuirsi

tra gli operai della sua diocesi
,
nel modo che le parra piu conveniente.

Compiuto cosi il mio dovere, colgo quest' occasione per offrire a V. S,

1'espressione dei sentimenti affettuosi, coi quali, ecc. Flavio, Arrive-

scovo di Mira, Nunzio Apostolico.

3. La mattina del 29 Dicembre 1'Efiio Cardinale Morlot, Arcivescovo

di Parigi, rese la sua anima a Dio, dopo breve ma penosa infermita so-

stenuta con edificantissima rassegnazione. Egli era nato a Langres, di

poveri ma onesti genitori, alii 28 Settembre 1795 : e, datosi alia camera

ecclesiastica
,

si rese cospicuo non meno per la pieta che pel sapere.

Gregorio XVI lopreconizzo Yescovo di Orleans, nel Concistoro dcll'8 Lu-

glio 1839
;
e nell' altro dei 27 Gennaio 1843 lo promosse all'Arcivesco-

vado di Tours. La Santita di Noslro Signore Papa Pio IX alii 7 Marzo

1853 lo creo Prete Cardinale di Santa Chiesa del titolo dei SS. Nereo ed

Achilleo, e dalla Sede di Tours lo trasferi alia metropolitana di Parigi

nel Concistoro dei 19 Marzo 1857. Quando la sua malattia volse allo

stremo, la sera del 27 Dicembre, S. M. 1'Imperatore Napoleone III si con-

dusse privatamente a visitare il moribondo, e con lui si rimase da solo a

solo per qualche tempo. La sua morte cagiono grave rammarico a tutti

in Parigi, senza eccettuarne i giornalisti del Debats, che scrissero parole

di molta lode per la carita verso i poverclli ,
ond' era singolarmente in-

signe il defunto Porporato. II Capitolo della Metropolitana, dopo aver in-

vitato i fedeli a pubbliche preci per 1' amato Pastore infermo, ne annun-

zio la dolorosa perdita, e nomino Vicarii Capitolari i medesimi che erano

Yicarii Generali dell' estinto Arcivescovo.

4. II Moniteur del 28 Dicembre pubblico un particolareggiato rapporto

del Ministro sopra le tinanze, signor Fould, all' Imperatore, per compie-
re la sposizione gia da lui fatta un tre mesi addietro

;
nel quale rapporto

si discorre dei risultati probabili fa\Y esercizio pel 1862, si mettono in
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mostra quelli clic sono da prcvedere pel 18G3, c si fermano le basi del

prevenlivo ordinario e straordinario pel 1864. Intorno al primo punto si

valutano, dal Miuislro della guerra ad 8 milioni, e dal Minislro della

marina a 16 milioni di franchi i supplement! al bilancio, oltre alle som-

me gia stabilite, per la guerra del Messico ;
!a quale verra cosi a co-

stare, in capo all' anno 1863, non meno di 83 milioni. Calcola poi a

35 milioni la diminuzione degli introili, e percio la deficienza pel 1862,

che verranno domandati al Corpo legislative nella prossima sessions.

Quanto al secondo punto, del preventive pel 1863, il sig. Fould si ripro-

raette un soprappiu di introito che tocchi i 110 milioni di franchi; onde

si potra sopperire a qualunque occorrenza straordinaria ,
senza modi-

ilcare il preventivo stesso. Da ultimo, rispetto all'anno 1861, il Rappor-

to assegna !o sparlimento delle entrate a spese ordinarie e straordina-

rie, secondo le regole usate pel 1863, con la sola difterenza che la do-

tazione pel preventive straordinario e ridotta da 121 a 104 milioni. Onde

conchiude non esservi alcun motivo di dover ricorrere ad imprestiti, e

che ogni cosa procedera felicemente. Di che non e a dire se si mostrino

paghi e contenti i diarii francesi.

OLAKDA (Nostra eorrispondcnza) 1. Primi fatti del nuovo Ministero contro

la Chiesa; cangiamento nel Ministero del Culti 2. S'intende all'asso-

luta separazione dello Stato dalla Ghiesa 3. La proposta di abolire la

Legazione olandese a Roma e reietta dalla Camera 4. Disegno di legge

sopra I'insegnamento.

1. Nell' ultima mia lettera J io vi sponeva le speranze ed i timori che

ci venivano inspirati dal nuovo Ministero, e per cui le persone assennate

ed oneste erano in gran pensiero, inchinando piu allo sconforto che alia

liducia, attese le cougiunture in cui s'era formato il Gabinetto, e 1' indole

de' principii professati da' suoi membri. Or queste apprensioni hanno

pur troppo comincialo ad avverarsi
, rispetto ad uno dei punti piu rile-

vanti dell' organismo sociale e politico. Difatto il nostro Governo, proce-

dendo alia maniera di tutti que' Governi che professano il prineipio del-

1'onnipotenza dello Stato, e dell'iniiera separazione dello Stato dalla

Chiesa, ha gia dato i primi passi su quel pendio rovinoso, pel quale in-

fallantemente si sdrucciola e si precipita nella voragine della rivoluzione.

Abbracciato pertanto codesto sistema, se ne derivo subito una delle im-

mediate sue conseguenze, e fu abolito nel Ministero lo spartimento dei

diversi culti,per quel dettato di assurdo razionalismo che insegna: essere

la Chiesa al tutto separabile dallo Stato. Questa massima e manifesta-

mente in contraddizione con la nostra legge fondamentale, che dice : le

different! profession! di fede religiosa, ammesse nello Stato, quantunque

I Civilla Callolica, Seric V, yol. II, pag. 2o^i.
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libere nel giro delle loro proprie appartencnze, aver dirilto ad una vera

prolezione dello Stato, ed a certi compcnsi e sussidii pecuniarii ;
c dover

inoltre lo Stato vigilare, che qucste diverse professioni religiose non

escano dai confini loro prefissi dalle leggi. Ond'e chiaro dover nascere

frequenti motivi di relazioni e d'ingerenze, che esigono la cura di due

Ministri, ciascun de' quali abbia a sovrintendere, secondo le leggi stesse,

agli interessi, del culto cattolico o del protestante, che gli sono commessi.

2. Ben sappiamo che nel decreto mentovato di tale abolizione non

s'invoca codesto principio assurdo e funesto; e che la cosa fu messa in-

nanzi sotto pretesto di rendere piii semplice 1'organamento del Governo,

e di ottenere qualche economia nell' amministrazione
, per appagare i

richiami dei liberali che da lunga pczza bandivano, a voce e per iscritto,

essere al tutto inutili, e vere sinecure, i Ministeri pel Culto. Ma in prima
e veramente strano, che cotali semplificazioni ed economic non si sappia-
no disegnare e proporre in verun altro obbietto, che in questo, che pur
e il supremo degl' interessi d'un popolo, cioe la religione. Quindi e da

chiedere, se veramente i Ministri dei Culti non avessero punto nulla che

fare? Non si trovera mai cerlamente alcuno, il quale abbia fra noi escr-

citato tal carica, e che osi affermare tal falsita
; poiche la menzogna sa-

rebbe cosi manifesta da indispettire persino il nostro Ministro per gli affari

interni, signer Thorbecke. Oltredi che, nel fatto che cosa accade? Sono

aholiti, per verita, i Ministeri, e nel Consiglio dei Ministri non siede piu

Terun rappresentante degli interessi religiosi ;
ma intanto tutto 1' orga-

namento degli ufficiali fu mantenuto, e la differenza fin qui si riduce a

questo : che invece di due Ministri abbiamo due Amministratori pei Cul-

ti. Tanto e vero che non puo farsene a meno.

II partito, che incalza su questa via il Ministero, dice apertamente qual

sia il suo scopo : la totale separazione fra lo Stato e la Chicsa
;
e per riu-

scirvi, si fermo accordo che leverebbonsi nella Camera alte querele; delle

quali risonarono pure i rapporti preliminari sopra il bilancio del 1862-1863.

Confessano i relatori che tal nuovo organameiito, dato agli aflari dei Culti,

fu disapproval da un gran numcro di Deputati ;
ma svicolano diceiido

che : o tale ordine sara soltanto transitorio, e non e da menarne rumore;

ovvero e da mantenere stabilmente, e in tal caso, chi non ne sta conten-

to, protesti contro. Onde si vede che la semplificazione e 1' economia non

fu che un pretesto : ed il rapporto suddetto cio dichiara viemmeglio ,
di-

cendo che: la grande idea, a cui furono volte le mire nell' abolizione dei

Ministeri sopra i Culti, fuappunto la separazione totale, in tutta I'ampiczza

del senso di tal vocabolo, fra lo Stato e la Chiesa. Ecco pertanto cio che

pretendono i nostri odierni governanti ;
ed ecco pure un principio han-

dito, ed un disegno politico che gia comincia ad effettuarsi, benche 1'uno

e 1' altro siano diametralmente opposti alia nostra legge fondamentale
,

che esige, non la separazione, ma la distinzione fra lo Stato e la Chiesa.

Per ottenere questo scopo gia si abolirono i Ministeri ;
ed e breve il trat-
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to di via da percorrere ,
onde pervenire all' altro effetto, di far scendere

i Culti stessi al grado che si vuole, per poterli padroneggiare o trasan-

dare come lorni a conto. Difatto, cessando i Culti di appartenere al no-

stro organamento politico, cesseranno pure di godere le condizioni di

corpi dotati di diritti pubblici, c diverranno rapidamente semplici asso-

ciazioni, aventi un interesse puramente private e particolare, sopra cui si

esercitera in tutta la sua ampiezza la giurisdizione del Ministro sopra

la giustizia.

Come vedete, i nostri uomini di Stato vanno di buon portante sulla

via del moderno razionalisno e del naturalismo, con 1'occhio fisso a qu el-

la meta suprema dei politici di tal fatta, cioe a trasformare gli Stati
,
a

costituire la societa umana cosi
,
che al tutto sia sbandita dalle apparte-

nenze ufficiali la religione, e si possa con verita proclamare, che lo Sta-

to e ateo. Giova tuttavolta sperare che tal disegno non sara mai piena-

mente attuato. Gia molle voci, si di cattolici e si ancora di protcstanti,

si fecero udire nelle Camere a biasimare tali fatti
,
e rivendicare 1' impor-

tanza e la necessita dei Ministri dei Culti, e per lo meno del presente

organamento, il quale, ove fosse mantenuto, impedirebbe 1' effetluazione

di quei funesti intendimenti. Non voglio tuttavia dissimularvi
,
che si ha

piu ragione da temere che da sperare. E argomento di speranza il vedcre

che piu membri delle Camere, temendo le disaslrose conseguenze di co-

desta politica, dissentono per questa parte dal Ministero, ne sono dispo-

sti a sostenerlo, ove percio sia cornbattuto; e per altra parte una ragguar-

clevole moltitudine di persone si mostra gia persuasa ,
che la prosperita

nazionale mal si cercherebbe neirapplicazione delle teoriche sopra il li-

beralismo alia pagana. Ma e argomento di timore la certezza, che tali di-

segni non saranno abbattuti che per la caduta del Ministero; ora questa e

tanto piu difficile ad avvenire, in quanto il Ministero presente fu costi-

tuito da veri e da falsi liberali, appunto per attraversarsi alle esorbitanze

della fazione fanatica protestante.

3. Dal medesimo spirito di ostilita contro la religione provenne il ten-

tative che si fece, di abolire la nostra Legazione presso la Santa Sede.

Mentre si discuteva il preventive del Ministero sopra gli affari stranieri,

si parlo di abolire alcune Legazioni meno necessarie per 1' Olanda, e co-

si raggruzzolare qualche altra economia. Quindi alcuni liberali e prote-

stanti fanatici tolsero opportunita di proporre, che si togliessc via da Ro-

ma la nostra Legazione, o di atlribuirne almeno 1'ufficio all' Incaricato di

affari presso il Governo di Torino, pel quale codesti Signori fanno pompa
di grande aft'etto. E di vero ben s' intende il motivo di questa predile-

zione, se si riflette che il Piemonte e la rivoluzione trionfante, con Taiuto

di cui il protestantesimo si studia di fermare sua stanza in Italia. La ra-

gione arrecata dai proponenti fu
, che, dovendosi tendere alia assoluta

separazione fra Chiesa e Stato, una Legazione presso il Papa riusciva al

tutto inutile. E chiara la falsita di cotal discorso. Innanzi tratto non e
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ancora attuata questa separazione ,
c fmche non sia distrutta la nostra

legge foudamentale, cssa non si atluera nel modo preteso ; dunque dura

il bisogno di essere in relazione ufficiale col Capo dclla religione cattoli-

ca. Ma, dato pure chc si pervenisse all' assoluta separazione ,
forse die

allora sarebbe inutile un nostro rappresentante a Roma? No certamente.

Poiche, ove cio accadesse , incomincierebbe per noi un' epoca di lotle e

di scissure gravi ed inccssanti, che spesso renderebbero necessaria 1'in-

gerenza del Capo auguslo della Chiesa; e allora piu che mai sentirem-

mo il bisogno di trattarc con lui. Del resto non e egli strano e vcr-

gognoso questo staccarci officialmente da Roma appuuto in quel mo-

mento, in cui tulta Europa lien cola volti gli occhi, scorgendovi il palla-

dio dei principii d' ordine e di giustizia, che soli possono salvare la so-

cieta, e che da per tutto sono o si combattuti, o calpesti? Per buona ven-

tura nostra
,
e per onore dell' Olanda

,
il partito di codesti fanatici non

prevalse, e la Camera con 34 voti contro 29 ebbe reietta la loro proposta.

4. D'un altro grave argomento vi terro parola un'altra volta, bastan-

domi ora accennarlo. Fu compilato un discgno di legge sopra 1' Inscgna-
ineno medio, ed ora si sta disaminando nelle sezioni, per essere poi di-

sctisso dopo le vacanze del Natale. Secondo questo schema di legge, niu-

110 polrebbe insegnare, neppure le lingue moderne e vive
,
senz' averne

ottenuta facolta e diploma dallo Stato. Ecco dunque alterrata la liberta

dell' insegnamento ,
e messa ogni cosa, per questa rilevantissima parte

dell' educazione civile, alia merce dello Stalo, cui si attribuisce 1'onni-

polenza sulle menti come sui corpi ! E da confessare che i liberali mo-

derni travalicano ogni confine di discrezione nel voler gravarci col loro

dispotismo.

AVVERTENZA

Nella Rivista sopra la Rosa di ogni mese, pubblicata a pag. 705 e seg.

del volume precedente, si e attribuila ad un poco di pusillanimita e di

paura 1'omissione che si censurava in quel libretto. Circostanze speciali

di cose e di persone, delle quali funnno informati da lettere private e

fededegne, ci persuadono che in realta, per ragionevoli motivi, gli autori

di quel libretto sono pienamenle scusati di quella omissione, che a noi era

paruta non potersi lasciare senza nota. Del resto intende ognuno, che non

dovendo ne potendo gli scritlori delle Riviste essere sempre informati di

queste speciali circostanze, non si deerecar loro a colpa se portano dei li-

hri quel giudizio, che questi offrouo di so medesimi a lettori non informati

di quelle.
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II litolo potissimo, anzi 1'unico che si recasse dello iniziare i pre-

senti rivolgimenti italiani
,
e del volerli legitlimati ,

assodati e com-

piuti ,
fu

,
come tutti sanno

,
ed e tuttavia 1' impazienza ,

in che si

agilavano i noslri popoli per sottrarsi agli antichi ordini
,
e la loro

irrefrenabile inclinazione ai nuovi, che sono stati da oltre a due anni

iiilrodotli. Questo fu il cavallo di battaglia di quei di dentro
;
e per

avventura essi non avrebbono potuto averne altro per mettersi all'o-

pera. Quei di fuori poi da quel medesimo tilolo non pure poterono pi-

gliarne motivo da onestare il proprio fatto, ma poterono altresi farlo

parere bello e generoso , siccome quello che, senza alcuno intento

di propria utilita, veniva a satisfare i voti legiltimi di popoli ,
i quali,

rimanendo quello che erano, non avrebbono potuto asseguire i beni

chili
,
a che aspiravano, e la liberta notautemenle. Noi non cerchia-

mo se per questi aiutatori fosse possibile una.illusione, la quale pei

direlti operatori del grande rivolgimento non si puo in nessuna ma-

niera ammeltere
;

il certo e che, senza quell' unico titolo (che in su-

Stanza estato e sara sempre il pretesto di tutte le rivoluzioni) 1' ope-

ra non si saria potuta neppure iniziare. Perciocche se non si fosse

delto il popolo volere questo e colesto, ed a satisfarlo muoversi i suoi

amici di dentro ed i suoi protettori di fuori , i primi sarcbbero ap-

parsi cospiratori vulgari degni della forca o della galera ;
i secondi

Seric V, vol. V, fasc. 309. 17 22 Gcnnaro 1863.
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avrebbero potato essere tradotli come complici di un assassinio, per-

petrato a danno di Principi amici e di popoli inconsapevoli ed inno-

centi. Pertanto il satisfacimenlo del voti legitlimi del popoli dovea

essere, e fu di fallo il solo tilolo, clie dai nostrani e dagli stranieri si

allegasse delle grandi mutazioni fatte in Italia in quest! ultinii Ire

anni. Togliete quello ;
e tosto i nostri grandi patriot! si trasmutano r

come per incanlesimo
, in altrettanti piccoli Catilina

,
e la genero-

sita per le nobili idee sfuma in qualche cosa che qui non rileva trop-

po minutamente qualificare.

Vera cosa e che, fino da principio, molte ragioni convincevano, e

molti indizii mostravano, che quella faccenda del farsi tutlo per vo~

lere ed in beneficio dei popoli , era un infingimento ed una lustra.

La novita del concetto unitario e le tante suscetlivita che da esso

si offendevano
;

la niuna fiducia che i nostri popoli aveano sempre
moslrato pei moderni Ordini rappresentativi , poco conformi alle

loro tradizioni ed alia loro indole
;
le intime attinenze che la loro vita

pubblica e privata ha col Cattolicismo, e le quali dai nuovi uomini e

dalle
'

nuove istituzioni sarebbono state alterate o rotte; 1'affezione

che si aveva universalmente alle Dinaslie regnanti ,
ed in peculiar

modo a quel Principato che, non appartenendo ad alcuna Dinastia,

ha, tanta sicurta di appartenere agli ottimi, quanta da nessuna uma-

na istituzione puo darsi
; queste e somiglianli altre ragioni facevano

chiaro ad ogni uomo d'intelletto, a quel movimento essere al tutto

estranei i popoli ,
ed ogni cosa ridursi alle consuete mene ed agita-

zioni ed audacia di parliti polilici.

Coloro poi ,
i quali non aveano o 1' abitudine

,
o la voglia di ra-

gionare dalla intima natura delle cose, poteano acquistare la cerlez-

za medcsima dai tanti indizii che se ne aveano di fatli pubblici, uni-

vcrsali, palpabili. Cosi' le forze prepolenii che vi vollero di tradigio-

ni e di armi
, per imporrele mutazioni

,
c le maggiori che vi si ri-

ckieggono di rigori estragiudiziali e di tcrrore, per manlenerle
; e

1' infmita pecunia che convenne profondcrc, per acquistare, almeno

nelle citta maggiori, un simulacro di aderenze; e la svergognata

comaicdia di mendaci squittinii , per ottenere un plebiscite ,
di cui

piu dovettero ridere quei che ne fecero Funico loro fondamento
;
ed

il tenersi separali dai partito dominante tutto 1'ordme ecclesiastic
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con rarissime e spregevoli eccezioni, il fiore del laicato collo ed il

piccolo popolo imiversalmente
, soprattulto dclla campagna, chc in

Italia yale un quattro quinli delle intere popolazioni ; questi e cento

altri somiglianti falli pubblici, universal!, palpabili, davano a ve-

dere, anche senza raziocinio, la verita medesima; die doe i rivol-

gimenli italiani erano stati opera lutto esolo di partiti politic], senza

die il vero popolo vi pigliasse altra parte ,
che vederli

, parlarne

mollo, pagarne moltissimo, ed aspettare con piu o meno d' impazien-

za di esserne comecchessia cavato fuori.

Ne, a servigio dei poco discorsivi e degli sbadati, mancarono vo-

ci anche autorevoli, che esponessero quelle ragioni e meltessero in

chiara luce quei fatti, a fine d'inferirne la verita medesima, dalla

quale la grande opera della rigenerazione italiana era convinta di

non essere altro, che un verissimo assassinio di popoli e di Sovrani.

Lo fecero illustri Prelali, chiari scrittori, giornali riputatissimi ; e

la Civilta Cattolica
, per quel poco o molto che valga ,

non trascuro

di farlo largamente ,
iteratamente in interi articoli

,
die voile dettati

al solo intento di chiarire un siffatto vero
;

il quale, almeno nel giro

del diritto, e sopra qualunque altro capilalissimo. Ma con qual pro?

Quando si ha a fare con chi stringe in raano la forza (ed un Cover-

no foggiato alia moderna ne ha quanta ne vuole
) ,

le vostre ragioni e

i vostri fatti sono un bel nulla
;
ed i popoli italiani farebbero molto

male i loro conti
,
se raccomandassero a quelle od a questi la loro

salute. Caduti solto gli artigli del partito prevalente, non vi puo es-

sere, che una forza maggiore della sua, che li vendichi a liberta. Che

se, per francarli dalla pretesa tirannide di Pio IX, di Francesco II,

di Leopoldo II, di Francesco V e della Duchessa di Parma
,
vi voile

un Governo sardo
,
afforzato dalla operosa simpatia di un potentissi-

mo alleato
; quanto non dovra essere poderosa la mano che gli strap-

pi alle slrettoie di quello !

Nondimeno la lirannide stessa ha il suo pudore; ed, a malgrado
di quelle ragioni, di quei fatti, di quelle voci, si seguita a dire, che

il popolo ilaliano ha voluto diventare quello scheletro e quell' irco-

cervo che e diventato
;
e nei pubblici atti, e nelle Note diplomaliche,

e nei discorsi delle Corone, per non dire dei libelli e dei Giornali del-

la fazione dominante
,

si persevera a dire con una portentosa sicu-
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inera, che 1'Ilalia ha fallo quello c quell' allro
; die i popoli Italian!

aspirano a queslo ed a cotesto allro
;
mentre i vcri popoli italiani

,
i

veil milioni non ne sanno, non ne vogliono nulla; ed oggi abborrono

cordialraenle appunto da quelle volonta e da quclle aspirazioni ,
che

tanlo sicuramente sono loro attribuite. Tultavolta non si puo fare allri-

menti ; perciocche questa e la sola via, che abbiano i parliti ,
non di-

remo per non essere o parere, die gia sono e paiono abbastanza
;
ma

per non professarsi spiegatamenle oppressor! ed assassini dei popo-

li : coraggio die non sappiamo se ad alciin tiranno sia baslalo mai,

da Tiberio a Robespierre. E cosi questa pretensione di essere essi il

popolo e di compierne i voleri e a quei partili imposla dal loro me-

desimo fatto
;
di che avviene naluralmente che essi debbono tenerla

aggrappala coi denti
;
debbono afferrarsi ai rasoi per non farlasi guiz.-

zare di mano, sollo pena di vedersi cangiato in pugrio il limone dclto

Stalo in un remo da galeoto, o condotti a qualche cosa di peggio.

Ora
,
chi crederebbe che il parlito mazziniano , rinunciando ar>

punto a quella pretensione ,
in quesli giorni ha fatto proprio quella

pubblica professione di non essere il popolo ,
la quale e la sua con-

danna; e die 1'ha fatto per conto proprio e degli altri partili, coi

quali e costrelto ad accapigliarsi , per ghermir loro di mano il pole-

re? Chi crederebbe che esso ha prodamato quello appunto die dicia-

mo noi
;
doe tutli loro essere parlili, selte, fazioni, tutt'altra cosa dal

vero popolo, dai vcri milioni ? E pure la cosa e qui ;
ed aggiunge

peso all' incredibile avvenimento 1'essere fatta quella confessione coa

una franchezza, e diciamo piutlosto con una impudenza, della quale y

per non dirla cosa al tutlo forsennala c pazza ,
la sola spiegazione

che possa darsi
,

e la boria del trionfo , per la quale quei partili

stessi si credono polere oggimai smettere ogni riserbo. Ma torniamo

a dire 1'esempio e nuovo, e forse negli annali delle lirannidi restera

unico. E di qui i nostri letlori possono raccogliere il molivo
, pel

quale noi ne abbiamo fatto cosi gran capitale ;
sicche non pure il

singolare avvenimento non fosse passato inosservato, ma acquistasse

quella pubblicita e rilevanza ,
che noi gli possiamo conferire mag-

giori. Ed ecco come sta la faccenda.

// Diritto di Torino e il giornale piu aulorevole, che il partilo maz-

ziniano abbia in Italia
;

e pare che quei suo nome voglia significare
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il diritto che esso ha d' intilolarsi
,
secondo cbe ogni suo toglio por-

ta in fronle a grand! caralleri, Foglio quolidiano delta Democrazia

italiana. Ora queslo Giornale ,
nel di quattro del prossimo passato

Decembre ,
recando una sua Corrispondenza dalla Toscana

, quasi

non fosse pago di quella generale responsabilila ,
che pure necessa-

riamente gli dovea venire di qualunque cosa pubblicata da lui
, ag-

giunse a quella Corrispondenza stessa una nota
,
nella quale fa am-

plissima fede del patrioltismo sincero ed illuminato dell' Aulore di

quella lettera. Talmente che la contenenza di quesla non solo reca

il sentimenlo di un mazziniano sinceramente patriotlico ed illumina-

lo, raa esprime la opinioiie dell' aulorevole Giornale o piuttoslo dei

suoi direttori
,

i quali naluralmenle intendono esprimcre quella della

Democrazia italiana. Volete ora intendere quale sia quesia opinione

intorno a cio che sia propriamenle 1' Italia? intorno alia parle che i

suoi popoli hanno avuto ed hanno nei moderni rivolgimcnti, ed a co-

loro che ne furono i veri e soli operalori ed i quali soli ne colgono

il frutto? Quella e precisamenle, non che in sentenza, ma nei proprii

termini la opinione che noi meltemmo in nota piu sopra ,
siccome

quella, la quale, fondata nelle ragioni e nei fatti ivi pure accennati,

era stata altamente proclamata da tante voci onesle e cattoliche nella

Penisola. E per dire della nostra , che enlro a coro colle altre
,
e la

opinione, anzi la fermissima persuasione che la Civilta Cattolica sia

propugnando da tre anni
;
tanto che il Corrispondente democratico

sembra
,
in alcuni luoghi , ripetere le nostre idee

,
imitare le nostrc

forme, e quasi che non ci venne del to, copiare le nostre parole. Pare

incredibile, lo abbiamo gia delto., che la Democrazia italiana, in mate-

ria cosi dilicata e cosi grave, parli all'unisono colla Civilla Catlolica.

Ma che ci potremmo far noi? Se costoro, sospinti non sappiamo bene-

se da angelo buono o reo
, vogliono fare il bucato in piazza ,

come

fece gia il Pomba colla sua moribonda Rimsta Conlemporanea, pen
-

sino essi a scagionarsi delle improvvide e dissenale confessioni, pres-

so dei loro amici e padroni ; quanlo a noi non ci par vero di racco-

glierle fedelmente dalla loro bocca, e fame noslro pro a servigio della

verila e della giustizia ,
le quali se al presente sono conculcate per

confessiorie di coloro medesimi che le conculcano ,
hanno nella loro

immortalita pegno sicuro di un trionfo, che forse non e lontano..
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Ecco perlanto qual giudizio si pronunzia dal Foglio della Demo-

crazia ilaliana nella mentovata Corrispondenza : Gli ultimi rivolgi-

inenli ilaliani essere stall opera di fazioni scarse di aderenti
, poco

numerose e varie e scisse tra loro
;
ma a quelli il popolo vero

,
i

vcri milioni essere slati al tutto slranieri
,
come sono al Parlamen-

to, dal quale lutt' altro si rappresenla che la nazione
;

il vero popolo

non essere slato alia portata di pure intendere le idee che si mette-

vano innanzi dai partili : tanto essere slalo lungi dall'averne deside-

rata o procurata 1' altuazione
;

se lascio fare aver lascialo o perche

non pote impedirlo ,
o perche ebbe tin vago concetto che nei nuovi

ordini ne sarebbe stato meglio; ma se pure ebbe una tale illusione,

ora esserne disingannato dallo sperimento ,
ed avversarli cordial-

mente allrettanto che i nuovi padroni ; sopraltutto dal vedere mano-

inessi i suoi interessi e vilipese ed insultate le sue credenze
; esso

popolo non essersi mai curalo di do che vollero e fecero 1' avvocato A

e 1'ingegnere B; i quali al Irar dei conti sono i soli, che ne abbiano

colto e ne sliano cogliendo material! emolument!.

E cosi nuovo
,
cosl strano cotesto rinunziare che la fazione fa, ad

occhi veggenti ,
all' unico titolo

,
onde pole aspirare alia signoria e

manlenerla poiche 1'ebbe occupata, che noi ci vediamo nelFobbligo

di recare testualmente le parole medesime del Dirillo ; e pero do-

mandiamo venia per alquante citazioni piu lunghe del consueto, nelle

quali certo nulla sara detto di nuovo
;
ma nuovissimo sara 1' udirlo

detto da tali, che hanno ogni loro pimtello nel professare il conlrario.

Che se fosse nelle nostre abitudini T inserire in queste pagine alcuni

tratti in caratlere piu cospicuo delle rimanenti
,
come ne inseriamo

talora in minori; quesla yolta vorremmo adoperare quelli che i ti-

pograii chiamano Canone o Santagostino, per leggere i quali presbili

e miopi possono passarsi di occhiali. Ma siamo certi che inostri let-

tori dalle cose fin qui ragionate saranno indotti a recare ai brani, che

siamo per soggiungere qui appresso ,
una straordinaria attenzione

,

quantunque stampati in caratteri non punto diversi dall' ordinario.

Comincia il Corrispondente dal dire di se : Voi sapete che, ben-

che uomo di parte nell' opera, io cerco essere quanto piu si possa

imparziale scrivendo. Ed ha ragione! ma non mancheranno pa-

recchi a cui quellaimparzialita parii soverchia. Poscia entrando a
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parlaro dcllc disposizioni dclla Toscana verso i present! suoi padroni,

soggiunge: Otii non si sentono che viluperii e malcdizioni contro

il Picmonle : non si puo dir un po' di bene dei Piemontesi senza

suscitare una tempesta di improperii ,
non si deve neppur mode-

slamenle pronunciarc una parola di difesa per quel popolo clie

ha tante e tanto sode virlu, se non si vuole esser presi per mal-

voni o peggio.

Fatla quindi una rassegna del varii .par till, die si agitano intesli-

namcnte e si accapigliano tra loro, passa a dire: Solto questi par-

till
,
che sono scarsi e male ordinal!

,
e si suddividono ciascuno in

mille frazioni che fra loro e in se stesse si conabattono e si distrug-

gono, e il popolo, slanco, malcontenlo, sfiducialo, che rimpiange

il passato, che si duole di esserc stato ingannato e Iradito, che si

penle di essersi lascialo scdurre, che travagliato, com'e, dalla

miseria, da mille sciagure, si lascerebbe facilmente sedurre di

nuovo e, se non altro coll' inerzia, aiulerebbe qualunque bandiera

s'innalzasse. L' inerzia, 1'apalia, la stanchezza del popolo eil peg-

gior male della presente condizione di cose : sarebbe sempre

relalivamente un gran bene se la molliludine avesse un concetto,

un disegno, un proposito. Non nc ha alcuno : e pero e strumenlo

pronto e facile a chiunque lo prenda in mano e sappia servirsene.

Yolele ora inlendere qual sia il vincolo die lega il Governo ed il

Parlamento al popolo? II Diritlo vi risponde: Esso (Governo) cre-

de sul serio die il Parlamento sia il popolo italiano, e che lutta

1' Italia sia il Piemonte. Per la prirna parte io vorrei die fosse;

ma pur troppo non e. La Camera non esprime die i sentiment! e i

desiderii di una parte del paese; ma la mollitudine, i veri milioni

pensano e sentono a modo loro, sono fuori del ccrchio governa-

llvo, fuori della nostra vita politica, e noi non ne sappiamo niai

nulla. Vedetc che qui 11011 faccio punto questione di minore o mag-

gior larghezza di suffragio: oh! il male vien piu daH'alto. Con-

fessiamolo: che i mali e utile non nasconderli, ma curarli : il male

viene daU'indole stessa e dalla natura della noslra rivoluzione.

E quasi do non baslasse, soggiunge tosio : II popolo, il vero popolo

italiano non ha preso parte diretta al nostro movimento. Che vole-

vale grimporiasse se il sig. aw. A o il sig. ingegncre B pole-
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vano, merce un mularaento di Governo, divenire Deputati ; voi fare

il Diritto, ed io scrivervi quello che mi viene pel cervello?

Noi avevamo in mente e in cuore alcuni principii sanlissimi
, ma

astralti
,
ma buoni per cbi pensa, non per chi sente soltanto. II

popolo ci ha lasciato fare, benche con qualche dispetio, poiche

* amava le sue antichc consuetudini, ed il prete gliele faceva credere

sacre; ma noi gli abbiamo del to che ci lasciasse fare e slarebbe

meglio; adesso ci ha lascialo fare parte per crederci, parte per

inerzia. E abbiamo fatto
;

e quanio a noi siamo felicissimi delle

c uostre idee astralte, anche perche ci ban porlato qualche ulile ma-

leriale, e ci accapigliamo ora per altre idee astralte. Ma il po-

et polo?.... Eh! il popolo, acui avevamo promesso meglio, ha avuto

peggio : imposle gravissime di danaro e di sangue, miseria e fa-

slidii di ogni natura, violenze alia sua indole e alle sue consuetu-

dini, ofiese alle sue credenze.

Delto poi quello che avrebbe dovulo fare il Governo, e non ha

fallo, ripiglia: Noi siamo rimasli un partito diviso in fazioni, un

parlito anche poco numeroso, relalivamcnte
;

il popolo, e special-

menle il rurale, e rimasto eslraneo al movimenlo e non ne ha sen-

tilo che i danni. Vedete che questo e un crrore, nel quale noi tutli

<( siamo caduli e cadiamo, di crederci sul serio noi soli il paese. Dal

primo Ministro a me, iutti ci agiliamo, ci consultiamo, ci ispiria-

mo fra noi. Abbiamo finilo per mutar nome alle cose : abbiamo

a chiamato nazione un parlito ; partiti le suddivisioni del partito ;

ma le cose non le abbiamo potute mutare. Ed immedialamente

dopo : II bello e quando parliamo di popolo. Ma il popolo chi lo

conosce? noi non parliamo la sua lingua, non sappiamo i suoi

bisogni, non inlcndiamo le sue domande, non abbiamo le sue cre-

denze. Popolo ! ma il popolo, di cui parliamo noi, o siamo noi

stessi che per vaghezza ci metliamo la cacciatora e il berretlo; o

e qualche popolano che cresciuto in mezzo a noi colto, fatto civile,

quanto piu si e avvicinalo alle nosirc, piu si e allonlanato dalle

idee della sua classe. Quando noi parliamo con Giuseppe Dolfi qui

di Firenze, a noi pare, vedendolo al banco a vendere il pane, di

parlare col popolo. Eh! so anch'io che se il popolo fosse Giusep-

pe Dolfi, le question! sarebbero facili a sciogliersi. Ma il Dolli non
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solo sa leggere ,
ma ba una bella e scelta bibliotcca

;
il Dolfi

,

quando ha vcndulo il pane, si erudisce lo spirito e s' mgentilisce

il cuore colla lettura c colla conversazione dcgli uomini piu culti

e piu onesti, e il popolo, quando ha finiio di lavorare, o va a letto

( o va alia bellola; il Dolfi colla sua educazione e giunto a deporre

ogni pregiudizio ;
e il popolo e in mano al primo tristo di prele

die dal confessionale o dal pulpilo gli minaccia la scomunica e

F inferno.... Ma se di Dolfi ci ha pochi in Firenze, ve ne sono

piu pochi ancora ncl resto dell' Italia ; ed il Diritto, senza istiluire pa-

ragoni tracontradaeconlrada, asserisce die sono rarissimi per lutlo,

e die per milla non sono il popolo. Ecco le sue parole, colle quali

farerao fine alle citazioni: Quel che vi dico del Dolfi, vale, s' in-

tende, con maggiore o minore estensione per tutti quei popolani

che sono in relazione con noi, e che a poco a poco pigliano le no-

stre idee. Per il resto, in Toscana come in Romagna, in Lombar-

dia come in Calabria, e sempre la cosa slessa : il popolo e estraneo

al nostro moto, non 1' ha capito, lo ha sofferto con vaga speranza,

lo riprova e se ne duole ora per dura esperienza di male.

Cosi di se e degli altri partiti ha parlato, al cospetto dell' Europa

cristiana e civile, la Democrazia italiana, per mezzo del Giornale piu

aulorevole, che essa abbia in Italia, accordandosi in do mirabilmen-

te col linguaggio di quel popolo medesimo
,
del quale ,

fino all' altro

ieri, si disscro i rappresentanli, ed oggi si dichiarano c si professano

spiegatamente ,
non che separati da lui

,
ma guardati con avversione.

Dove si noli di grazia attentamente : qui non e un partito che fa op-

posizione ad un altro, affinc di scavalcarlo cd occuparne il posto. Se

fosse cosi, i Democralici repubblicani dovrebbero dire ai Monarchic!

unitarii: II popolo non siele voi
,
ma siamo noi; e pero ccdeteci un

potere, che solamente al popolo si appartiene ;
ne allrimenli die cosi

dissero ,
nella grande rivoluzione francese

,
i Girondini ai Reali-

sti, i Giacobini ai Girondini, ed il Bonaparte coi suoi granatieri ai

Giacobini. In quella vece qui i Democratici repubblicani dicono ai

Monarchic! unitarii: Popolo non siete ne voi, ne noi, ne qualsivoglia

altro partito politico abbia piu o meno aderenze nella Penisola. E sta

bene ! ed e vero
, quanto qualunque altra verita esploratissima

! Ma

allora si potrebbe chiedere : Con qua! titolo
,
con quale diritto i pre-
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senti padroni dell' Italia ne occupano la signoria? Con quale gli allri

parliti si conlcndono di ghermirla a quelli, per impossessarsene essi?

Lasciando ad altri il pensiero di salisfare a quesle domande, noi

delle tante conseguenze che si potrebbero trarre da una cosi iua-

spettata confessione, ci contenteremo a metterne qui in nota due so-

le : 1' una die riguarda la interna condizione dell' Italia ,
1' altra che

le sue relazioni con quei di fuori. Dunque (ecco la prima conseguenza,

che riguarda 1'oppressa) se per Italia inlendiamo il \ero popolo, i verl

milioni, la vera nazione (e che altro nella presente materia polrebbe

intendersi con quella voce?) ; essa, per confessione dei suoi medesimi

traditori ed oppressori, e al presente tradila ed oppressa da partiti, i

quali, abbrancato il potere governativo, reso nei tempi raoderni onni-

potente, ne fanno strazio e scempio miserando, nienle minorc di quel-

lo che del Messico si faccia dallo Juarez e dai suoi satelliti. Dunque

(ecco la seconda conseguenza, che riguarda gli amid degli oppresso-

ri
) , quali che siano state le intenzioni di chi spalleggio colla mano e

colla borsa quei parliti ad occupare la signoria dell' Italia
,

il fatto e

che, nei termini in cui siamo divenuli, nessuna illusione oggimai e piu

possibile. Cio che dovea essere 1' emancipazione e la rigcncrazione

dell' Italia
,
ne e divenuto

,
nella realta delle cose

,
un verissimo as-

sassinio; e se questo senza poderosi aiuti stranieri non avrebbe po-

luto giammai aver luogo; deh! come qualificare un principio di

Non Mervento
,

dal quale fosse lasciata impunemente assassinare

una nazione, gettata tra gli arligli di feroci e spielali partiti per effel-

to appunto di un Inlervento? La Francia sta facendo nei Messico

opera degna della sua antica generosita cavalleresca. Tuttavolla lo

Juarez e i suoi satelliti non hanno ancor dcllo di non essere il po-

polo ,
di essere un piccolo partito, come, a rispetto dell' Italia, 1'ha

delto e professato , per conto proprio e di tutti gli altri partiti ,
la

Democrazia italiana . Possibile che le nobili armi francesi
,
le quali

combattono al di la dell' Atlantico per libcrare un popolo dai suoi

oppressori ,
esse medesime al di qua abbiano ad apparire , innanzi

al mondo ed alia storia
,
come alleate di uomini che non pur sono,

ma a viso aperto e con esempio unico, professano di essere oppres-

sori di un popolo!



GIULIO
OSSIA

UN CACCIATORE DELLE ALPI

NEL 1859

LXXIII.

- Bah, ba'! figliuol caro, lu se' ammaltito ! Uccise ! vivono, bello

mio, vivono lutte e clue in carne ed ossa
,
e tua sorella anzi ha tan-

ta salute die te ne potrebbe vendere. Giulio, die sono questi ter-

ror! che ti si avvolgono pel cervello? Animo, gioia mia, leva su,

vieni meco, e andiamo a casa: vedrai tu s' io ti dico favple! Que-

ste parole che don Egidio rivolse affollatamenle al giovane, mentre-

che spruzzolavagli nel viso aequa fresca
, poterono si che il meschi-

nello rinvenuto, in un lampo si riscosse tutto
,

e rizzatosi e allenato

e mirando il Canonico tra dubbioso e giubilante : Ah maestro !

gli soggiunse con voce calda e rotta
;
maestro

,
ed ella proprio non

m'inganna? la mama vivo proprio? e stanno proprio bene?

-
Si, anima bella; or a qual fine ti dovrei ingannare io?

! grido Giulio trabalzando di gaudio e afferrando con impe-

lo le mani di don Egidio e scoppiandovi sopra un bacio sonante
;

andiamo dunque ,
andiamo ch' io le rivegga. Ma davvero eh ? torno

quindi ad insistere con amorosa dubitazione
; egli non c'e proprio

nessuna disgrazia?

- Doh, figlio benedetto ! credi a me: nessuna, per misericordia

di Dio, nessunissima. Oh sto a veder io che

-
Eppure qualche no^ita ci ha da essere

; ripiglio 1'allro gualan-

do fermo e lagrimoso il Canonico che alia volta sua Io riguardava

con faccia franca e ridente
;
in casa mia v' ha foraslieri. Io entrando
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in citta e venendo qui da lei, ho inconlrato due volte la carrozza di

mia madre
;
e v'era dentro una giovanc in abito di lutto. Chi e ella?

Presto, don Egidio, me lo dica: chi e colei?

- Iridovina un po' tu
; replico questi sogghignando maliziosa-

mente e sollevando la mantellina per allacciarsela
;
indovina , stro-

loga : ti basli ch' ella e una tua ambascialrice.

Puh! colesla e una celia.

No, signorino, che la non e celia, ma verita bella e netta. Or

usciamo e strada faccndo li raccontero a filo a filo ogni cosa. Ma ba-

da di essermi ubbidiente, e per questa sera di far tutto a senno mio.

Sai perche li ammonisco cosi? perche lemo non forse la lua appa-

rizione subilanea commuova troppo la Contessa e Natalina. Giudizio

pero e cautela.

Non ne stia in pensieri. Ma sbrighiamoci : e chi e dun-

que quella giovane forastiera ?

- Ah, ah mi fai ridere lu ! la conosci meglio di me
,
e lu me ne

domandi? Andiamo. E detlo queslo il Canonico tolse il cappello

e si avvio fuori col giovane il qual era slordito per la meraviglia ,

e : lo la conosco ? ripensava tra se per le scale ; io 1' ho mandata

ambascialrice? hem! don Egidio certo mi burla, o v' e solto uno

strano qui pro quo.

Chi legge ha intesa la cagione del lurbamento che aveva sorpreso

il Canonico alia venuta cotanlo repenlina di Giulio, e alia focosa qui-

stione che gli avea mossa. Quella nuvolelta di perplessila non gli era

salila in fronte perche egli avesse qualchc annunzio doloroso a dare

al suo alunno
;
ma perche il punse la paura di non meilere in soq-

quadro la casa di lui, con introdurvelo di punlo in bianco e senza un

po' di ragionevole apparecchiamento. Conciossiache il discrete sa-

cerdote, nell'arte di preparare gli anirai a nolizie si buone come tri-

sti, valeva tant'oro; ed egli sapevaselo, ed anch' essi i leltori nostri

non dcbbono ignorarlo.

II dialogo che per via si ebbero insieme don Egidio e il nostro

povero Giulio, non si polrebbe rendere con veracila, siccome scom-

pigliatissimo , per lo continue saltare die questi faceva di palo in

frasca, e intramezzato d'ogni sorta di esclamazioni, e condito di ri-

solini e di pianti, di guizzi e di sospiri, di gemiti e di tripudii. Resta



G11LIO OSSIA UN CACCIATORE DELLE ALPI 269

quindi die noi
,
smesso qualunque talento di trascriverlo

, tagliamo

corto e die, in quella che i due vanno in casa la Contessa, noi succin-

tamcnte narriarao i fatli occorsi a lei e alia sua donzella
,
dal giorno

che le lasciamrao fmo a questa sera di san Giovanni.

A qual termine dolentissimo fossero venute le cose in quella fami-

glia ,
lo mostrammo gia al suo luogo. La madre inferma di pura

passione d'animo, e in balia ad un'angoscia che la svariava di mente :

la figliuola abbattuta da una sottil febbricella, e sfinita come una rosa

in languorc : lo zio caduto d'ogni speranza, e ridotlo a mendicare con-

forti per se e pe' suoi da meri pronostici sospesi in aria : gli allri, o

parenli o familiari, avviliti, confusi e affranti dal cordoglio. In queste

lagrimevoli condizioni si troyava tulto il casato di Giulio, per amore

per affanno di lui. Le si sorraccrebbe poscia il ramraarico e lo spa-

vento dai moti faziosi, che, trasporlate in mano d'un branco di ribaldi

o di milensi le redini del pubblico governo ,
tenevano in angustie

gravissime i buoni e leali sudditi del Santo Padre, e in ispecial guisa

la Contessa madre di Giulio, la quale avea di grandi partite da saldare

co' liberali , che la guardavano fieramente in cagnesco. E se non

fosse che ci e vietato di essere piu particolari su quesla materia
,

avremmo qui di che mettere in luce due magnifiche prodezze, usate

da cosloro contro di lei, le quali darebbero un bel risalto allanuova

civilta e umanita, di cui quesla razza di Vandali si e falta propaga-

trice nella gentile Italia. Ma ci e d' uopo passarcene. Non faremo

pero cosi di una terza, la quale ragiori vuole che sia resa manifesta,

e noi un poco piu sotto la riyeleremo.

Senonche Iddio pietoso, il quale vigilava con occhio paterno sopra

quella vedova desolata e sopra 1'orfana sua innocente, si piacque dis-

porre che, appunto rid colmo della tribolazione, cominciasse nei cuo-

ri delle due tapine a scendere la rugiada del refrigerio, la quale a

poco a poco, temperandone le acerbita , dovesse poi commutargliele

in giocondissime dolcezze. Con cio sia die ambedue
,

il di appresso

riavutesi dalla febbre, senza sapere ne il come ne il perche ,
si sen-

tirono rifluire nell' intimo petto un cotale alleggiamcnlo che le risto-

rava in gran maniera. La Contessa non poteva piu, ancora che ayes-

.se voluto, pensarc del figliuolo siccome di morto, ne come tale rac-

al Signore : ma una secreta voce o un impulso arcano
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la movea di dentro a prcgare anzi Dio misedcordioso, die ne avesse

affreltato il ritorno a' suoi amplessi. Ed avendo ella, con qucsti ri-

creativi sentimenli nell' anima, pigliato un po' di sonno in su le ore

pomeridiane del di quattordici ,
le sembro di vedcre un Angelo di

soavissimo aspelto e di indicibile fulgore ,
ciie con un' ala Icsa facea

schermo a Giulio addormentato solto un albert), e con la dcslra ad-

ditavalo amorosamente a una matrona di celeste belta, la quale, se-

duta in alto sovra una nube e incoronata di stelle, miro con isguardo

d' infmita clemenza il giovane, sorrise all'Angelo e disparve. II qual

sogno ricmpi la gentildonna di tanta consolazione, ck' ella si sveglio

tutta in lagrime e seguito a piangerne di tenerezza per tutla la sera :

e non si ardiva palcsarlo a nessuno, neppure alia figliuola, accioccha

i commenti non le avessero dissipate dallo spirilo il gaudio, di cut

la memoria di quella cara o visione o illusione la inondava.

E malagevole impresa, e non di raro tracotante, scrulare le ragioni

misteriose della provvidenza di Dio sopra ccrli casi specialissimi e

eerie persone in individuo. Ma forseche noi pecchcremmo di arro-

ganza, se apponessimo quesli alleviamenli infusi nella pia e sventu-

rala signora, a quell'alto di eroica mansuetudine col quale essa avea,

non che perdonato all'autore di lulli i suoi mali present! ,
ma suffra-

galane 1'anima con crisliana generosita? Sc li apponessimo allrcsi

a quella virtuosa pazienza, con cui la sconsolala dama offeriva a Dio

le sue pcne , quando 1'eccesso deirambascia non la rapiva a delira-

re? Se li apponessimo ancora alia piela candidissimi della figliuola,

che notte e giorno spandeva tante affettuose lagrime al divino co-

spetto per la madre e pel fratello ? Se li apponessimo eziandio al pen-

limento cosi sincere di Giulio, e a quel nobile sacrifizio ch'egli fece r

con preferire carilativamente il bene dell' amico malalo allc sue pro-

prie contentezze ?

Ouesto inopinato cambiamcnlo nei pensieri della Contessa rinfran-

co Nalalina, la quale, essendo mai sempre persuasa die Giulia

fosse veramente prigioniero in Verona, sludiossi di ripigliare sopra

la madre il campo che Yi avea prima: e tanto, con 1'aiulo di sua.

zia Olimpia , dello zio Giacomo e di Adiille
,
le si adopcro inlorno,.

die quella cedette pienamente e venue nella opinionc medcsima ;
e

s' iiidusse a credere die il figliuolo ben fosse piii sicuro cola ia
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potere del Tcdeschi, die non nelle squadre del garibaldini. E colo-

sto, d'avcrla tralla in tale sentenza, fu im grandissimo gtiadagno.

Per tal modo ricovcralasi alquanlo ,
clla add! quindici si rialzo

,
e

con tutfo chc fosse eslenuatissima, pure intervcnne alia Messa die si

fe celcbrarc nella cappdletta domestica, e passo la giornala assisa

in un sedionccllo a lotto
,
e con bastevole pace e serenita.

Pel domani giovcdi s'cra stabilito die Achille dovesse ricondursi

in patria ,
c il santolo lo accompagnaYa in persona per consegnarlo

egli a'suoi. Di rimenarvelo innanzi, il Conte non si avea avuto 1'agio

ne il tempo. Tutto adunque era in ordine per 1'andata, e il garzoncel-

lo verso le quattro del dopo mezzodi era insieme con Giacomo a torre

i suoi commiati nella camera della Contessa
; quando entro improv-

Tisamente una fanlesca ad avvisare chc il marchese Alfonso con la

sua dama e le figliuole salivano le scale. L' annunzio fu come nna.

scintilla elettrica die scosse il fanciullo e fe trasecolare gli altri. Gia-

como balzo fuori incontanente : la Contessa si levo per ire incontro

ai visitanti, e con la figliuola a lato e Achille dietro, cheera divenu-

to bianco di alabaslro
,

si avanzo frettolosamente nella galleria.

Ridire 1' impcto con cui la Marchesa si gitto sopra il giovinetto

'figliuolo, e la sua spasimata letizia, e gli stridi di gioia, e la gara

con cui il padre e le sorelle si litigavano quel loro pegno diletto per

abbracciarlo, e impossibile cosa. La Contessa, attonila a quella inc-

stimabile scena di amore, invidiava seco slessa la Elena, e cordial-

tnente lagrimando consideraYa cli'ella farebbe altreltanto e piu col

suo, forse presto, e forse chi sa? piu presto che non ardisse spera-

re. E Giulio? soggiunse Alfonso dopo disfogatosi in ringraziamen-

ti con Giacomo, e fatti i primissuni convenevoli con Leonzia.

Non e egli gia tomato? insistette la Marchesa.

- Di'
,
dov' e tuo fratcllo? susurro nel punto stesso 1'Amalia a

Natalina. La Contessa e la figliuola si provavano a dissimularc :

ma quando la calca delle interrogazioni le fece intese die Giulio era

stato scoiitrato da loro in Milano
,
le meraviglie non ebbcro piu con-

fini, e presero il luogo di tulti i complimenti e dei discorsi che s'era-

no intavolati. Per un istante la Contessa teme non la volessero lusin-

gare, e storno il ragionamento ;
molto piu che le scottaya di dove-

fe pur confessare, che il giovane le fosse fuggito e fattosi garibalde-
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sco. Ma accortasi che e' diccvano da scrio
,
nc nacquc un contrast

di alterazioni ne' volti , e un rimescolamento di affelti
, e uno in-

trecciaracnto di gesti, di risa, di cenni, di omei e di giubili, che

mai il piu bello e curioso. Era un diluvio di domande: tulli parla-

vano a una voce
,
e 1' uno non lasciava compire la frase all' altro e

gliela mozzava in bocca. Leonzia non capiva in se per lo stuporc.

Or come cio? ripeteva ella con occhio balordo . Giulio tutto solo

in Milano? dunque non e prigioniero; vcstilo da zerbinolto? in casa

d' un amico? possibile ! oh Dio che odo ! pare incredibile ! e non e pur

soldato? Ma quand' ebbe sotl'occhio 1'orologio cheil giovane avea

lasciato all' albergo d' Europa in quella cilta
,
e riconosciutolo

, rin-

fanciulli quasi di allegrezza. Chiedea di vedere anche il biglictlo che

le dissero averne ricevuto. Qui pero 1'Amalia col gomito e con la

punta de' piedi significava alia madre che no : e avvegnachela Con-

tessa addoppiava le istanze per avere quella carta
,
la donzella acco-

statasi a un orecchio della Marchesa : Deh, per 1'amor di Dio,

non gliela date ! mamma ,
ah non mi mortificate di vantaggio !

le bisbiglio e vennele da singhiozzare. Ed Elena, per riguardo della

sua primogenita , gia si schermiva ed era pronta a cercare belle

scuse : se non che Alfonso, che aricora teneva il broncio alia figliuo-

la e che voleva cogiiere il destro d' acconciar le cose a modo suo :

A me quel biglietto ;
comando riciso alia moglie ;

a me subito, e

fuori tu Amalia, lu Achille, tu Maria. Conlessa, compiacetevi di licen-

ziare anche Natal ina : leggerete il biglietto e ve lo spiegheremo nof.

Cosi fu fatto : ma 1'Amalia, dalo a mala briga un passelto fuori,

rienlro smaniosa, e tutta in dirottissimo pianto si precipito tra il pa-

dre e la Conlessa, e ruppe in singulti e ruggiti compassionevoli , e

non si poteva chelare. Leonzia imbalordiva piu e piu, e con isbigot-

limenlo chiedeva ad Elena : Ma che e questo ? che ha ella ? ah

Signor mio !

-
Nienle, povera figlia ! ascoltate me. E col piu dilicato sii-

le che possa destrezza di madre ,
in breve racconlolle il caso inter-

venuto nel predetlo albergo (['Europa, donde ebbe origine quel bi-

gliettino. La Contessa, udito il fatto e corso il foglio e ravvisatavi la

scrittura di Giulio, si rivolse alia donzella, che stavasi dietro la ma-

dre con la faccia nel fazzoletto
,
e sorridendole gaiamenle le fece
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animo, 1'accarezzo, sc la pose a sedere accanlo e, ordinato chc s'in-

troducesse Natalina e deltale la cosa e mostratole il biglietto del fra-

teilo, ricominciarono una lunghissima conversazione che non termi-

no piu se non verso la mezzanotte. Ouanlo chiarimento si fece allora

neH'animo di Leonzia! quante nebbie le si dileguarono dalla fantasia!

E certo non era poco mirabile lo scherzo della Provvidenza, la qua-

le volgeva qui a tanto bene gl' inconvenienti originati dalla legge-

rezza dell' Amalia. Senza quell' orologio e senza quel viglieltino, per

qual modo Alfonso avrebbe egli potuto convincere la Contessa sul

fatto di Giulio a quel grado che la convinse ?

Non accade che siamo prolissi in riferire per qual maniera il Mar-

chese fosse stato ragguagliato del trovamento e della liberazione d'A-

chille. Giacomo gli aveva scrilto sin da Milano e riscrillogli ancora,

indirizzandogli le leltere in casa sua. II minislro apertele, secondo-

che n' avea 1' intesa
,

col telegrafo lo avverli issofatto della lieta no-

vella : e Alfonso, spiccatosi da Milano a dirittura, se n'era corso pres-

so il conte Giacomo, ed arrivalovi quel giovedi. Tuttavolta mai non

si sarebbe figurato che egli con la sua venuta avesse dovuto apportare

al Conle e alia sua cognata un regalo , pari a quello che recavasi a

preridere da loro. Mercecche egli era lungi le mille miglia dal divi-

sarsi che Giulio avesse falta una scappata simigliante e peggiore di

quella del suo Achille
;

e che la madre fosse per ansia di lui nello

slato penosissimo in cui trovolla.

Tre interi giorni egli si soffermo con Elena e con le figliuole in

casa ora di Giacorao e ora della Contessa : e con quanto lenimento

delle angustie di questa e facile congetlurarlo. Dubitare che Giulio

vivesse, era evidente pazzia : le lestimonianze c gli argomenti par-

lavano chiaro. Restava la spina del non averne piu altre nuove, e

del non vederlo giungere mai. E questa s' ingegno di mitigare lo

zio mandando spacciatamente in Milano un suo fidato ,
il quale non

la dovesse perdonare ne a spese ne ad induslrie
, per ormare ove

che si fosse il nipote. Laonde Alfonso ebbe il gralissimo piacere di

partire , lasciando la Conlessa in miglior essere, e mollo piu tran-

quilla che non alia sua venula. E per do che ella il prego in grazia

che le avesse lasciata alcun tempo 1' Amalia per compagnia sua e

Seric Y, vol. y, fasc. 309. 18 22 Gennaro 1863.
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dcila figliuola ; esso e la Elena di ottinio grado acconsentirono ,

rimancndo conform! chc sarebbero rivcnuti a riprenderla , quando

fossero stati informati del felice ritorno di Giulio. E se ella vi re-

stasse volenticri non e a dirlo.

Inlanlo 1'un di succedeva all' allro
,

e del giovine non si avca in-

tlizio di alcuna guisa. Ogni sole che nasceva
,
Lconzia si augurava

die fosse quel desso clie le facesse rivederc 1'amato viso del figliuo-

lo : ma ne nacquero e ne tramonlarono quattro, ed ella non fu ap-

pagata. Per lo che nel quinto ,
che era il sole del di festivo di san

Giovanni Baltista
,

la povera signora gia prmcipiava ad immalinco-

nirc ollre il consuelo
,
a tale che la figliuola non ardi slaccarsi im

momento da lei : di che 1'Amalia dove uscire a muoversi in carroz-

za con una delle bimbe del conte Giacomo : e fu poi ella la gioyane

in veli bruni che Giulio scorse, e non raffiguro, nel legno di sua ma-

drc
,

e che gli mise lanto riprezzo nelle yene e tanto sgomento nel

cuore.

- Pure
; interroghera qualcuno ;

e le lellere che Giulio scrive-

ya con si amorosa sollecitudine alia madre
,
non erano elle mai ri-

capilate ? No, punto mai. Delle quindici chc egli spedi, ossia da

Milano, ossia dalla yilla de' suoi ospiti ,
non un brandelletto di una

sola pote pervenire nelle mani della Contessa. E questo fu un mi-

slero che niuno yalse a penetrare ,
eccettoche si conobbe piii tardi

,

quando si riseppe secretamente ,
che do era stato per una vendetta

barbara e yigliacca di un crudelaccio, che batteva la solfa tra i libe-

rali di quella citta. Costui
,
uomo nero d' anima

,
che spiaya ogni

fatto della dama, e che a saziamento di odio seltario avrebbela voluta

spenla di crepacuore , immagino la diabolica frode di subornare un

suo cagnotto che era agli uffizii della Posta, acciocch^ dissuggellatc

le lettere che le venivano dirette
,
ne sequestrassc tulle quelle che

le inviava il figliuolo o che di lui trattavano, e a se le consegnasse,

che glide avrebbe pagate uno scudo Tuna. E il cagnolto lo servi di

coppa e di coltello, e beccossene quindici scudi lampanti ;
e poi un

altro, per la sottrazione ancora della leltera, con cui il signor Leopol-

do notificava alia dama la scritta avula da Giulio
,

e la immediata

sua partenza per la yilla di Adriano. Ouel ferino frammassone, autore

<di tanta perfidia, mori poco di poi, e andossi a ricevere nel mondo di
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la il condcgno premio dc' suoi merili. II cagnotto , sc non prendia-

mo abbaglio, lo ha ricevuto anclie in questo mondo : oggi e cava-

liere del nuovo Regno d'llalia.

LXXIV.

Ballcva I'un' ora di nolle, quando Giulio e il Canonico varcarono

la soglia del palazzo. Ma al giovane, in quel punlo die s'inoltro per

1'atrio, le ginocchia si abbrividirono, i capelli si arricciarono, e

la vista si appanno a tale, clie egli procedetle innanzi sotto il lam-

pione come pel buio. Fiorenzo fu casualmente il primo a incontrarlo

nello svolto delle scale : e il buon uomo la diede per mezzo a tante

mat tic di gaudio, die, se non die don Egidio ne modcro gli eccessi,

egli in un baleno avria posla sossopra tulla la casa. Montali nel pia-

no della Contessa, ancora le donne e gli altri domes lici alzarono voci

e ammirazioni , soffocale pero in un allimo dal geslo imperative del

savio Canonico. II quale, supplicate Giulio che si rimanesse apparlato

in Una camera e d'indi non si movesse lino a che egli il chiamasse
,..

s' intromise nella sala ov' era la dama abbandonatamente assisa in

un seggiolone, con mlorno la figliuola,!' Amalia, la sorella Olimpia e

alcune amiclie : e vi si conversava, per vero dire, un po'fiaccamenle.

Don Egidio, stimando che le prcparazioni fossero a fare in compen-
dio: Contessa, buonenuove! grido presentandosi famigliarmente

e ometlendo persino le cerimonie d' uso con gli astanli
; bonissime,

oltime nuove!

-
,
o

,
o! sclamarono tutle, e piu d'ogni altra la Natalina, che

levatasi gli prese il cappello, e lo fe sedere vicino alia madre.

-
Quali sarebbero cotesle nuove? lo inlerrogo questa con tina

certa languidezza, che pure la mostrava compresa di una subila agi-

tazione.

Che Giulio si e messo in viaggio, che viene, die arriva, che

domani . . .

Signore Iddio ! comincio mormorare la madre rizzandosi su la

persona ,
e rirnirando il Canonico con occhi che le s' illuminavanc*

d' un vivo raggio.
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- In verila di cuore, vi dich'io che questa volta non si sgarra e

clie Giulio

- Ma foss'egli venuto? lo interruppe la sorella divenuta pallida

come un fiore di ginneslra ;
don Egidio ha un certo aspetlo, che ...

Adagino, figliuola, adagino ! le si vollo dicendo 1'allro con un

cenno di mano
;
voi lasciate che io parli ,

ehm !

Ah Canonico ! soggiunse allora Leonzia calorosamenle : su par-

li
,
c non ci meni il can per 1' aia. Presto, che nuove ha ella di mio

figlio ? dica, dica.

- Lo sapete ; rispose quesli recandosi in conlegno ;
io non soglio

dire le cose che 1'una dopo 1'altra. Statemi dunque a udire : ma vi

avviso che cioche sono per dirvi e verila schietta, oro di California.

- Oui tutle si ristrinsero atlorno il sacerdote, e con tale atlenlezza

pendevano dal suo labbro che niuna movea palpebra. Un'ora

fa
; seguilo egli con accenlo un pochino tremolante

;
e capilalo da me

un cotale che giunge da Milano, e m'ha dato notizie bellissime di

Giulio.

- Dio buono ! disse con enfasi la madre
;
e chi egli e questo tale ?

Una cosa per volta.

- Deli
,
don Egidio ,

non ci faccia la scena del sabato sanlo ,

quando ci venue a conlare che Giulio era garibaldino ! ripiglio la

fanciulla
;
che bel gusto tenerci cosi sulla corda !

Oh insomnia, volete o non volele . . .

- Si
,
si

,
dica

, parli : statti buona tu
; replicarono le ascollanli

dando in su la voce alia interrompitrice.

- Da queslo tale adunque, che e persona autentica (prosegui

don Egidio) ho imparato che esso dopo il combattimento di Varese,

mentr' era in marcia per Como ....

Esso, chi? dimando la sorclla.

Uh santa pazienza ! esso, Giulio.

- Bene, bene, e poi?
- Mentr' era in marcia per Como ,

si arresto nel casolare di un

contadino , perche il compagno suo Tommaso gli era caduto mo-

ribondo. . . .

Ah povcro signor Lcopoldo !
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Niente , pace , pace ! non fu nulla. II padrone del podere la

mattina vegnente condusse i due giovani in una sua villa, dove Giu-

lio si svesti da soldato : e intantoche 1'amico si curava, egli scese in

Milano col detto signore che lo avea ricoverato. Ed ecco come il

marchese Alfonso e 1'Amalia lo Irovarono in quella cilia.

- Oh pensarlo ! esclamo questa guardando tulta ammiraliva la

Gontessa ,
che quasi non alitava piu pel nodo di affelti che le si ser-

rava nel cuore.

- E Tommaso e egli guarito? rincalzo Natalina.

Grazie a Dio si
;
e il signer Leopoldo e ito a raggiungerlo ;

e

il nostro Giulio si e posto in cammino per tornare
,
fino dal di ven-

tuno ;
e questo lale, che mi ha portale le notizie, ha viaggiato nella

diligenza ,
dentro la quale egli era , per sino a Modena. Per cio e

chiarissimo ch'egli sta per arrivare e forse stanolte. . . .

- Ohi che odo ! proruppe qui la madre
,
fatlasi rubiconda di

fiamma e compresa da suianie
;
ma queslo tale chi e egli dunque ?

ah non gli ho da poter discorrere pur io? don Egidio, sarebbe pos-

sibile farlo venire un momento ?

- Ecco, Contessa; egli ... che ora abbiamo?

Manca un quarto alle dieci
; rispose 1'Olimpia affannatamente.

Ebbene alle dieci e un quarto , egli .... queslo lale verra a

parlarvi.

Cosi che queslo tale
(
salto su a dire 1' Amalia

)
si e separate

da Giulio in Modena : non e vero ?

-
Separato no

; replico don Egidio intricato da questa inlerroga-

zione come un pulcino nel capecchio ;
ma vi basli sapere che sino a

Modena . . . poi che serve far tanli lunari ? queslo cotale sara qui

Ira poco.

Mamma
; e se Giulio in questo tempo arrivasse ? chiese la fi-

gliuola levandosi
;

io mando subito Cristoforo alia posta con ordine

che non rivenga sinche non arrivi Giulio. E loslo si avvento alia

bussola.

- Ehi
, signorina , qua qua ! anche una paroletla : le grido

dietro il Canonico. Disse a sorda. Ell'era gia fuori, e inconlanente le

corse appresso pure 1'Amalia. Don Egidio per quest'uscila delle due
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fariciulle si vide guastare tutte le fila
;

c rizzossi di botto per ri-

chiamarle. Ma nell' istante proprio che quesli afferrava la gruccia

della bussola per aprirc , si intesero due strilli aculissimi che gela-

rono il sangue a lui
,
e misero in raccapriccio la brigata. Quegli

strilli erano di Natalina, alia quale Giulio s'era lancialo adosso come

per sorpresa , e mugolaudo : Orfana mia
,
orfana mia bella !

- E falta ! sclarao allora il sacerdole slropicciandosi in iron-

te : e senza piu voltatosi alia dama che bianca bianca era sorla in

piedi e barcollava: Yia, Conlessa; le soggiunsc con fioco accen-

to
;
non vi coinmovete Iroppo : Giulio e in casa. A tal detlo

,
la

signora gitto un urlo
, alzo le mani e gli occhi al cielo e ripetulo :

- Gesu mio, Gesu mio ! ricasco di colpo nel suo seggiolone.

Vana opera sarebbe il perderci a descrivere piu allro. Quel che

successe incli a un minuto
, quando la madre si vide il figliuolo en-

trare impetuosameute nella sala accompagnato dalla sorclla esultan-

te, e si udi salutare : Ah mama mia ! e sentisselo balzare al

collo, e piangere a guancia a guancia con lei ,
e tremare e ansare e

palpitare fra le braccia e sul pelto ; quel che successe
,
diciamo , e

?

puo indovinarsi col cuore, ma non punlo esprimersi col linguaggio.

E chi finora ha tenuto dielro all' istoria delle materne agonie di que-

sta donna
,

di leggeri capira com' ella doYclte raccogliersi al seno

quel suo fuggitivo.

Ma Giulio avendo a bella posta per noi stesa in carta
,

e dataci

graziosamente, una vivace narrazioncella delle follie amorose di sua

madre in quella fortunata conlingenza ; per cio sembra a noi che ci

convenga inneslarla qua, come una bella perla nel nostro racconlo.

Licenziati lutti, tranne la zia, il Canonico e Natalina, per circa

mezz'ora ella stette in una come convulsione chele ioglieva il respiro.

Piangeva largamente bagnandomi le mani che avea strclte nelle sue,

c accostandosele del conlinuo alle labbra. Riavuta poi la parola r

quasi che ella dubitasse che io fossi io, si fece appressare un cande-

liere acceso, e mi contemplo per un pezzelto. Mi trovo die io le fa-

ceva compassione. E non polevaesscre allrimcnli. Quella sera io non

era cosa da vedcrsi, e credo che mi battesse la febbre. Dopo le molter

cenai alia sua presenza e servilo da lei, e riabbraccialala per la cen-
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tesima volta, le mostrai voglia di coricarmi
, poiche ne aveva gran-

dissimo bisogno. Ella se ne contento, ma a palto die avessi lasciata

apcrta 1'entrata alle mie stanze : e con questa intesa mi vi condusse

lla
, e partendosi mi ridicde quella sua anlica benedizione

,
che da

otto mesi io non aveva piii riccyuta. Mi addormentai tosto come un

ghiro. Ma nel meglio del sonno mi sentii opprimere in faccia : mi de-

stai atterrito ,
e spalancali gli occhi mi vidi curva sul volto mia ma-

dre, che con un lume in mano era venula a guardarmi e a baciarmi

mentre io dormiva. La pregai die si ritirasse a riposo. Ma ella sog-

giunse che il suo riposo era star meco
,
e adagiatasi in una. poltrona

presso la sponda del letto, voile rimanerc li vicino a me tutu la not-

Ce : ne a smuoverla giovarono suppliche di niuna sorta.

Quesla smania di avermi sempre accosto a se, lanlo che pativa

se io mi fossi allontanato un breve Iratto, le duro una settimana, che

fu sino a che parlimmo per la campagna : e io posso dire con verita

die in quei seite giorni non passai un' ora, die non fossi con lei G

<M)n mia sorella : le quali ambedue parevano impazzite e frenetiche

dell' amor mio. Cio die in tali giorni udii di tenero e di svisceralo

dalla bocca di mia madre
,
e le inestimabili finezze che mi uso

, non

sono cose che possano uscire dal mio petto. Allora soltanlo imparai

a conoscere quanto perdutamente ella mi volesse bene, e come reis-

sima e ingratissima fosse stata la colpa della mia ribellione e della

mia fuga. Ma colpa in qualche modo felice, poiche mi ha insegnato

a fare un conto infinito di colei, die in terra e la naturale e spirante

immagine dell' amore che Dio mi porta. Mai non mi sarei pensato

che il Signore avesse posto tante delizie e tanti tesori d' affetto nel

cuore delle madri ! Da quel tempo innanzi io ho capito perche, quan-

do si vuole signiflcare un amor eccessivo, si dice che egli e un amo-

re di madre : e insieme perche Gesu abbia voluto avere come uo-

mo, quello che non poteva avere come Dio; doe una madre.

Cosi scrive ora quel Giulio, le cui lettere e le cui parole irosissime

contro la Contessa
,
scandolezzarono gia alcuni de' nostri lellori

,
ai

quali seppe agro che noi le divulgassimo nei primi capitoli del rac-

conto. Oh benedetti i pusilli! E per qual modo adunque avremmo

potuto noi dare risalto al bello del suo ravvedimento ,
se non aves-

simo innanzi dato spicco al brutto de' suoi errori ?
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Non sien le genti ancor troppo sicure

A giudicar, si come quei che stima

Le biade in carapo pria che SICQ mature.

Ch' io ho veduto tutto il verno prima

II prun mostrarsi rigido e feroce.

Poscia portar la rosa in su la cima 1.

LXXV.

Addl ventisette del seguente mese di Luglio, la villa della contes-

sa Leonzia era fuori del consuelo animatissima , tanto che ritraeva

d' un giardino di pubblico passeggio. La sotlo un gruppo di oleandri

avresti veduta assisa una balia con un fantolino al pelto, e una

bambinetta piu grandicella che accanto a lei saltava denlro un cer-

chio di legno. A mano manca nel viale clei lauri erano due putti che

ruzzavano con un cagnuolo curlando : e piu giu due altri maggiorelli

che con una verga fra le mani davano nei rami degli alberi per

iscuoterne le bacche, e ne riempivano un panierino. A destra si di-

portavano in gravi colloquii tre signori ;
mentre all' ombra d' una

verde e odorosa pergola stavano sedute in affetluosissimi ragiona-

menti parecchie dame e donzelle : e piu discosti da loro s' intertene-

vano in crocchio e sollazzavansi novellando quattro bei giovinetti,

con una amenita, un brio e un riso che moveva ad allegrezza.

Erano nientemeno die tutte intere le famiglie del signor Leopoldo,

del marchese Alfonso e del conte Giacomo che, insieme co
1

loro gar-

zonetti e con le loro fanciulle, si erano ivi adunate a congratularsi con

la Contessa del ritorno di Giulio : ed avevano elelta per cio la ricor-

renza del giorno festivo della figliuola, che si celebrava con dome-

slica solennita nella cappellina Yillereccia, sacra alia santa martire

Natalia, antica patrona del casato. Tutti la mattina in sulle ore nove-,

erano intervenuli alia Messa leltavi dal canonico don Egidio : e le

signore con le damigelle e Giulio e Tommaso e Achille e Ruggero \i

aveano divotamente participate del Corpo di Cristo
,

in ringrazia-

1 DANTE Parad. XIII, 130.
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Biento a Dio di tanti benefizii ottenuti dalla sua misericordia, e di

tante consolazioni, di cui la sua benignila infinita era stala si larga a

ciascun d' essi e de' loro parenli. E non furono scarse le lagrime di

lenera pieta, che le tre madri e 1'Amalia e Maria e Natalina versa-

rono appie di quell'altare, dal quale si accoglievano in seno la fonte

inesaurabile d' ogni piu soave carila e malerna e fraterna e filiale.

Appresso la colezione lulti si erano dispersi per la deliziosa villa:

i putlini di Leopoldo e d' Alfonso, e le pulzelletle di Giacomo a sol-

lazzarsi giocherellando ;
e gli altri, secondo la loro eta e condizione,

ad esalare conversarido la esuberanza dei sensi dolcissimi, di che cia-

scuno aveva 1' animo ridondanle : e sopra tulti le madri che non sa-

pevano mai finire di comunicarsi le presenli gioie, e di ravvivarsi a

vicenda la memoria della passata tristezza.

Senonche un argomenlo di nuova e maggior lelizia si avevano i

genitori in una cerimonia tulla domeslica
,
che si doveva compiere

dopo il pranzo: ed era 1' impalmamenlo di Giulio con la primogenita

di Alfonso , e quello di Toramaso con la sorella di Giulio
, stabilito

,

ordinato e conchiuso in poc' ollre a trenta giorni, dal fervore della

Contessa e dali' amicizia ardentissima di Giulio pel caro compagno.

iNe.niuno s' immagini che fossero piccolele difficolta che si ebbero

a vincere per serrare quesla pralica. Stanteche in sui principii Giulio

pareva ripugnare alquanto al parti lo che gli offeriva la madre, per

cagione di quelle increscevoli leggerezze nelle quali era incorsa la

<lonzella in Milano, e che lo aveano trafitlo sul vivo. Ma la Contessa

che si teneva in pugno il cuore del figliuolo, e che bramava assais-

simo quell' unione, tali ingegnosi arlifizii raise in opera, che pian

piano ne ammolli tutte le rilrosie : massimamente che la povera Ama-

lia non cessava piu di fare le sue scuse al giovane, ed, ammaestrata

dall' esperienza, aveva assunto un garbo si ammodato e un contegno

si grave, che si sarebbe delta una matrona romana dei tempi di

Cincinnato. E converse poi la dama tentennava a risolversi circa la

proposta che le faceva Giulio per la sorella : e le perplessita erano

moite, singolarmente perche il marchese Alfonso aveva da lei una

mezza parola per Achille, che sembravale durissima cosa a disdire :

e quindi si aggrappava a lutti gli uncini per ischifare gli assalti del
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figliuolo. Ma la venuta di Tommaso , die anteccdette di dicci gior-

ni 1' arrivo della Eleonora coi fralellini
,

sciolse II nodo. Perocche

tante grazie e tanta amabilita scoperse ella in quel giovinello, che essa

ne fu rapita : c ragguagliata per sicuri avvisi dello stato dovizioso, in

che lo lascerebbe il padre, e della pingue eredila della Bianca che in

gran parte scaderebbe a lui, enlro in qucsto disegno, che cioe avrebbe

data la scelta alia figliuola. La quale (
e come dubitarne?) ad Achille

anlipose 1' amico del cuore di Giulio. E il Marchese non ebbe nulla

a ridire in conlrario
,
e si porto in pace questo sensibile displace-

ruzzo, indolcilogli pero dal conte Giacomo che gli soggiunse ,
e non

per celia: Fra Ire anni vi mandero io in casa la mia Imclda : e r

credete a me, la vale Natalina ! Alfonso sorrise e se lo tenne

per detto.

Lieto e festoso, quanto non sapremrao dire
,

fu il convito. Si fa~

vello di tutto : si piacevoleggio gaiamente intorno ai Ire garibaldini y

che sedevano nei posti d'onore quasi re della mensa
;
e di politics

sopra ogni altra cosa chiacchierossi liberamcnte. Era quella una ra-

gunata fiorita di persone dal vecchio Credo, ossequiosissime ai di~

ritli si temporali e si spirituali del Ponlefice
,
e affezionate per mas-

sima, non per interesse, ai legittimi Principi dell' Italia; eppero av-

verse ai raggiri co' quali il Piemonte congiurava per incorporarsi i

ducali di Modena e di Parma, le Romagne e la Toscana. E quindi

facile argomentare se dovessero tirare giu acampane doppie, e chia-

mare co' nomi proprii pane" il pane e ladro chi lo ruba.

La pace dianzi sancifa, dopo la ballaglia di Solferino, in Yillafran-

ca tra i due Imperatori d' Austria e di Francia, somministro am-

pio tema di chiose giudiziosissime ai commensali : e in ispecialla

apersero loro un vasto campo i due famosi articoli, delta Coofedera-

zione italica col Papa a Presidentc onorario ;
e del non inler-

vento di nessuna Potcnza per assettare lo scompiglio della Penisoku

Fiorenzo, che voile scoccare anch' egli la sua freccia, deiini quei patti,

come patti del lupo con 1' agnello. II conte Giacomo pronostico che

quella pace frutlerebbe la guerra civile in Italia, e una conquista pie-

monteso, fmo a Spartivento in Calabria. II marchesc Alfonso predisse

che il non intervcnlo riuscirebbe in una rcpubblica alia Mazzini.

E cosi via via ognuno si assoltigliava a trarrc i suoi indovinamenti.
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Ma don Egidio tenne in serbo il calore dclla sua eloquenza, per un

brindisi nobilissimo che egli fece atutti i convitati, eche cav6 lagri-

xne da piu di un occhio
;
in singolar modo quando, apostrofate con pie

dilicate parole la Contessa, la marchesa Elena e laEleonora, si ri-

volse alle due coppie dei fidanzali, e auguro loro chelddio guidasse

a felice compimento le sante obbligazioni che conlraevano in quel

giorno. Si, garzoni miei diletlissimi ed ingenue fanciulle; termino

#gli la fervida allocuzione
;

noi tutti pregheremo ogni di il Signore

che vi cresca in bonla
,
in grazia, in virlu

,
e che vi conservi sani,

\egeti e prosperosi : perche oggi voi vi legate con un \1ncolo che e

solo di speranza, e che, come tutte le altre umane cose, per caduci-

ta puo mancare. Nel tempo non breve che si frapporra all'adempi-

mento del vostro impegno , quanti casi non possono intervcnire ! a

voi cosi teneri ancora di eta ! in queste angustie di rivolture chili !

in questo sovverlimento delle famiglie e degli Stati ! Oh ! Dio adun-

que sia quegli che custodisca i vostri'cuori e le vostre menti e le

Yostre giovanissime vile nella innocenza e nel fiore e nella freschez-

za, in cui oggi le ammiriamo; e i vostri Angeli lulelari veglino essi

sopra quel nodo d' immacolata fede e di casto amore che siete or

per giurarvi , impalmandoYi sposi futuri , tra gli amplessi e le gioie

dei vostri buoni genitori !

EDio si e compiaciuto di esaudire questi augurii pietosi. L'aulun-

no del vegnenle anno Giulio in quel santuario della Beata Vergine,

a cui, se vi rimembra, fmo da Ciamberi si erano yotate per lui la ma-

dre e la sorclla, menossi felicemente sposa 1'Amalia : e in grata ricor-

danza del fausto avvenimento i due novelli sposi offersero alia Madre

della bella dilezione i loro cuori, simboleggiati in due lucidissime

rose di topazii e di rubini, che si vedono brillare in petto aH'Imma-

gine venerata. La primavera dell' altro anno poi Tommaso Ivi pari-

mente ebbe benedette le sue nozze con la sorella di iulio
, e per

omaggio presento una smaniglia vaghissima, formata da un paio di

colombelle d'oro con le ale in diamanti, e ne orno il polso destro del

divin pargolo di Maria. E le due virtuose coppie vivono in dolcissi-

ma concordia
;
e sono 1'invidia di quanti le conoscono

;
e la Contes-

*sa Leonzia, che non ha altro bene al mondo che loro e un vezzoso
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ligliolino di suo figlio, non parla mai dellc avventure di Giulio, che

non esclami rintenerita : Oh Gesu buono ! mi pare un sogno !

LXXVI.

Eccovi ,
lellore corlese

,
bello c terminate il racconlo del nostivp

Cacciatore delle Alpi. Vi ha egli recalo qualche po'd'utile o di dilefc

lo? e voi sappiatene grado al caro Giulio, che ne ha fornita la ma-

teria. Vi ha egli anzi lediato? e voi giltatene pure la colpa adosso

di chi 1'ha scritto, che egli non se 1'avra per male e vi dara quan-

ta ragione vi garba. Intanto
, per finire di annoiarvi col fatto suo ,

e' vuole riportare qui ,
a maniera di conclusione, una sua leltera a

Giulio. la quale egli si pensa che valga la spesa della carta e dell'in-

chiostro che ella costa. Leggetela, se cosi vi aggrada, e vivete felice.

Buon Giulio.

Roma 2 Oltobre 4862.

Misericordia ! 1' ho falta grossa davvero ! A una tua de' sei Ago-

slo, rispondere non prima di oggi due Ottobre ? la e marchiana, me

n' accorgo pur io ! Ma che vuoi? Tu mi lieni tanto occupato a scri-

vere di te, che non mi avanza uno scampoletto d'ora per iscrivere a

le. Questa scusa e la meno trista che io mi trovi alia mano, e spero

che me la vorrai passar buona. Veniamo all' ergo.

Tu mi ringrazii da parte tua e de' tuoi delle caulcle che vo usando

per mantenere secretissimi te eloro. Cio mi consola; ma non acca-

dono grazie. Egli e stretto mio obbligo; e sta pur sicuro
,

e fanne

sicurta a' tuoi, che noi giungeremo al fine dell'opera ,
e il sigillo ri-

marra intatto. Di questo non hai da avere sollecitudine alcuna. Fi-

dati a me.

Appresso mi scopri i dubbii che le tue avventure non sieno for-

se credute; e che il tuo grande amore per tua sorella, e quello tanta
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maggiore di tua madre per te, non sembri forsc alquanlo esagcrato;

e che in ogni modo 1'intreccio di quello, die tu chiami il tuo roman-

20
,
non sia forsc per tornare cosi profittevole a conoscersi

,
come

qualche allro di soggelto differenle.

Quanti forse ! Mi provero a levarteli di testa, ma per le corte e a

penna volanle. Che le tue a\ venture sieno o non sicno credute, cio,

a dir vero, monta pochissimo. Tu non ne scapiti d'un pelo : adunque

che fa egli a te? Ma poi ,
e per quale cagione non si avranno elle a

credere ? Racchiudono esse nulla che cozzi
,
non gia col possibile ,

ma col probabile o col verosimile piu volgare? L'obbiezione piu gra-

ve che sino a queslo giorno io mi sia intesa muoverc
,

e di un me-

dico, il quale, cavillando sopra la infermila di Tommaso, pretendcva

che la crisi fosse stata subitanea di troppo : e io, sal lu, che gli rispo-

si ? Dottore ,
il falto fu cosi : se 1'arte vostra non giugne a spie-

garlo tal sia di lei. Egli ammutoli, ed io ancora.

Nuovo pero mi viene il quesito se abbia o no da parere amplifica-

to 1'amore tuo per la sorella, e quello della lua buona mamma per te.

Oh ! io non so capirne il costrutlo : lanto piu che tu mi accerti che io,

in toccarne, mi tengo piu al di solto che al di sopra del vero. Esage-

rato 1'amore di un fratello unico per una sorella unica ! di un fralello

orfano per una orfana sorella ! di un fratello che ha il cuore che lu,

per una sorella, la quale ha i pregi che la tua? Giulio, che did mai!

E temere che abbia dell' incredibile la svisceratezza della tua vedo-

va madre per te, che fosti sempre e sei la luce piu cara dagli occhi

suoi? Ah lu non hai moslrata alia Conlcssa la lettera che scrivevi !

Se gliela avessi fatta vedere
,
avresli sentilo da lei quello che vana-

mente mi affaticherei di dirti io. Domandane un po'lei. Lasoluzione

al tuo dubbio non puo farsi che da una madre. Io ti rimando alia lua.

Pel res to io non ricordo se li abbia giammai narrato un successo,

che ti sara di lume in questo argomento. Nclla mia verde eta io

m' ebbi ad amico in Roma un cotal Francesco gentilissimo giovane

d' una cilia cospicua dell' Italia
,

il qual era un angiolo di costumi e

d' ingegno. Questi aveva un fralello minore per nome Alessandro,

che era il piu bello e innocente fanciullo che li polessi divisarc. Ras-

somigliava un poco a Maso tuo cognato, e negli occhi ,
e nella bion-
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dczza, e ncl profile, c phi ancora nelle doti dello spirito candidissi-

mo. Cotesli due amabili garzoni si volevano Ira loro il bene del

mondo, e li avresli detti un' anima sola in due corpi.

Avvenne che la Repubblica mazziniana del 1819 li coglicsse qua

alia sprovveduta ,
e stravolgesse loro in eapo i concetti per guisa ,

che cglino si immaginarono di dover combatlere contro i Frances!,

per difendere Roma e conservarla ai demagoghi. Si arrolarono per-

tanto amendue tra i bersaglicri dell' Universita. I lor genilori non ne

-sapevano nulla.

Un giorno dell'assedio fu commessa al batlaglione loro una sortila

di esplorazione verso Ponle Molle. I due fralelli marciarono baldan-

zosi con gli altri. Arrival! in un certo avvallamento coperlo d'alberi,

i drappelli fecero sosta. Qui Francesco
, piu animoso, si stacca da'

suoi, e piede innanzi piede si inoltra per ispiare il silo. Ma ecco uno

scoppio di carabina uscire improyyiso da una sicpaglia, e Francesco

cade. Alessandro spicca un urlo e balzato sopra il fratello : Ahi-

me! Checco, gli grida esterrefatto; che e? che hai tu? Egli non

avera ancora chiusa la bocca
,
e s' inchinava a rialzare ii fratello ,

quand' ecco un'allra palla, die stende lui adosso a Francesco. I ber-

.saglieri romani tosto si ritirano scompigliati, e i due giovanetti col-

piti a morle e abbracciati 1'uno con 1'altro, mescolano suU'erba il

sangue fraterno e i gemiti e le lagrime ;
e Checco ,

invocalo Iddio
,

stampa un bacio sanguinoso in volto ad Alessandro
, compiange il

padre, lamenla la madre, e spira.

I Cacciatori di Vincennes, che erano in aguato, sopraggitingono ralli

sul luogo, e che mirano mai? Mirano Alessandro, il quale avvinghia-

losi al cadarere di Checco
,
lo bacia

,
lo ribacia e chiede in grazia

di potere morire li sul suo viso. I Frances! impietositi lo divelgono

aniorevolmente da quel caro pegno, e postolo sovra di un carro della

sanita
, poiche non sembrava in pericolo dclla vita, lo menano seco

prigioniero, ed invianlo a curarsi nello spedale di Civitavecchia.

Dispose Dio che Alessandro incontrasse hi il giovane belga barone

Edoardo di Woel...., nostro comune compagno, il quale ,
vestitosi

cherico, in quelle sale assisteva con nobile carita ai ferili romani.

.Alessandro sopravvisse alcuni di fra spasimi atrocissimi
,
e sempre
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fmo agli estremi confortato dalla presenza e dalle carezze dell'amico.

Ora sai tu qual fosse il dolore die piu acutamenle straziavalo nell'a-

gonia? Non era il laceramenlo delle viscere squarciale, ne 1'aspro

raarloro della sua piaga : era il lormentoso pensiero de' suoi genito-

ri. -- Ah! sclamava egli del conlinuo ruggendo e strappandosi i

capelli; ah che diranno il papa e la mama, a sentirci uccisi lulti e

due per la Repubblica di un Mazzini ! essi che hanno fatto tanto per

allevarci nel timor santo di Dio! essi cosi buoni epii! che ci ama-

vano cosi perdutamente ! Alii che sciagura ! che lulto ! poveri loro I

e seguitava urlando e avventandosi al collo di Edoardo, e rom-

pendo in ismanie e in raccapricci crudeli. Ma da ultimo il tapino si

acconcio cristianamente dell'anima, e mori stringendosi al scno

un' immaginetta della Vergine ,
e raccomandando a lei i suoi dilelti

parenli. E 1' amico, raccoltc alcune sue coserelle, le spedi ad essi,

con una letlera ed un suo biglietto da visita, e poscia parli pel Belgio.

Andati setle anni
,
che e dire nel 1856

, quest' egregio signore ,

falto gia sacerdole, tornavain Roma di passaggio allavolladiCoslan-

linopoli ,
dove guidavalo il suo zelo di servire negli spedali milita-

ri
, in sul cessare della guerra d' Oriente. Via facendo

,
si delibe-

ro di condursi nella citta dei due sventurali giovani ,
e di salutarne

i genitori. Trovo dapprima il padre ,
il quale, udito appena chi egli

fosse
,

cioe quel desso che aveva raccolto 1' ultimo anelito del suo

Alessandro, e scroscio in un gran pianto, e gli serro le mani, e fru-

gatosi in petto ne trasse il suo biglieltino ,
e glielo mostro senza po~

tere proferirc sillaba, tanto i singulti gli soffocavano la voce. Dopo
di che lo introdusse in un salolto ov'era la madre dei due eslinti fra-

telli. La misera dama, risaputo il nome del \isitante, si alzo, si fece

nel \1so come di jQamma
,
e repenlinamente impallidita ,

casco mez-

zo fuori dei sensi in un' ottomana. Poi riscossasi la diede ancor ella

in un tal profluvio di lagrime ,
che non ci fu modo di appiccare ve-

run ragionamenlo. Perche Edoardo, fatta rnesta riverenza al genti-

luomo e alia matrona
,
si accomiato tacito

,
confuso e raltristato al

segno ,
che non puo rimembrare quella visita e non commuoyersi.

Non sono ancora quallro mesi che egli me ne riparlava ,
ed avea

gli occhi bagnali ,
e mi ripetcva picchiandosi in fronte.: Ah, que

ce souvenir est navranl I
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Giulio, considera lu da un canto lo sforlunato Alessandro, che sul

letto della morte dimenlica se
,

i suoi martirii
,
lo spento fralello

,

ogni cosa
,
e non ha ratnmarichi se non per le ambasce de' suoi ge-

nitori
;

e dall' allro considera T inlenso
,

1' ineffabile cordoglio di

questi, i quali, trascorsi gia sette anni, ne piangeano la perdita qua-

si fosse di ieri : e poi giudica tu se nel favcllare di amor parentevo-

le o filiale, sia facile trasraodare in ingrandimenti.

Rimane il dubbio intorno alle qualita proficue del tuo romanzo .

Buono le! sono tante, che io mi mcraviglio come lu non le scerna al

prim'occhio. Quando ancora il racconto de' tuoi casi non giovasse che

a fomentare i sanli e dolci affetli domestic], i quali, dopo i divini della

religione, sono i piu alii a fclicitare 1' uomo quaggiu, li pensi lu che

egli sarebbe inutile e da nulla? In quesli tempi di generate scrolla-

menlo dei principii , no* quali riposa il civile consorzio
, repuli tu

che sia di picciol vantaggio, il rides tare la memoria di que'giocondi

legami deila famiglia e di quegli aurci vincoli di carita intimissima
,

il cui oblio soqquadra le case, diserta i parcnladi, e melle il mondo

in combuslione ? E die allro e mai il luo romanzo se non uno

specchio fedele delle Iraversie che incolsero a mille giovani luoi si-

mili, i quali calpeslarono appunlo, come te, quei legami e quei vin-

coli, per lo sfogamenlo di un capriccio fastoso, di una splendida va-

nila o d' altra piu rea o piu sciocca passionc ? E il conlrasto perpe-

tuo che tu ne porgi fra le prevaricalore clellc leggi filiali
,
e le co-

noscitore del luo peccato ,
fra le pentito, c nondimcno punito dal luo

slesso fallo
; parti egli che non debba sen ire di esempio a chi s' in-

vaghisse di rinnovare in se alcuna parlc di queslo tuo romanzo ?

Tu cavi pro dal riandare la storia de' luoi error! e del luo ravvedi-

menlo
;
e puoi dubitare che allri ne cavi dal Icggerla dcscritta con

quakhe minutezza? Deh, lascia di grazia quesli scrupoli e dalti

pace!

I soggelli che ora mette piu conlo Iratlare, sono quelli che mag-

giormenle ravvivano la pieta verso Dio
,
la Chiesa

,
il Pontificalo ,

i

parenli, la patria. Lo spirito che dicono moderno, ma chcsoffia dalle

bolge infernali e appesla , piu che altra contrada
,

la povera Italia

nostra, e spirilo anzi tutto di empieta : e per cio altizza a ribellione
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onlro il Crcalore, e contro ogni legillima podcsta e sacra e civile e

domeslica. Tu, Giulio, hai grando perspicacia di mente: guardali

attorno e vedi che sia lo spirito moderno, del quale si fanno aposloli

pcrsino uomini clie cingono diadema e impugnano sccltro. Ai frulli

lo hai da ravvisare. Ma scorgi lu nienle nei frutli suoi, che non sia

pernicioso a qualunque genere di piela? Queslo spirilo la combatte

in Dio, die vuole bandito affatto dalle sociali appartenenze : la com-

batte nella Chiesa, che vuole immiserita e fra i ceppi e le catene : la

combalte nel Vicario di Cristo
,
che vuole scoronalo e ludibrio della

feccia de'settari : la combatte nella famiglia, che vuole dissacrata nella

sua stessa radice che e il matrimonio crisliano, il Sacramento gran-

de, il simbolo della unione del Verbo eterno con 1'umana natura, e

del Verbo umanato con la Chiesa sua sposa : la combalte fmalmente

nella palria, che dilania con le discordie, che insanguina con la

gucrra, che delurpa coi delitti, die avvilisce, die insozza, che in-

tama co' sacrilegii, con gli assassinii, co' tradimenli. Sono quest! o

non sono i frutli che ci germoglia lo spirito dei nuovi tempi?

Chi adunque con la voce o con gli scritti fa opera di contrapporsi

gagliardamenle a qucsta irruzione satanica d'empieta universale, me-

rila bene della verita e della virtu, ne ha di che dolersi delle proprie

faliche. II soggetlo che tu hai offerlo, non dava egli buono in mano

da oppugnarle, promovcndo invece quella pieta domestica e filiale e

fraterna, die ha tanle promesse di benedizione dal cielo, ma die a'no-

slri giorni scade nelle famiglie e perisce tra il vortice di una civilta

senza amore, senza onore e senza Dio? Lo dava si, e basta. Ne a me
rincresce punto di avervi speso intorno studi e sudori, che Tamicizia

di te mi ha sovranamente addolcili.

Mi avyedo che il piacere di conversar teco per lettera, mi ha tolla

la discrezione. Finiamola che e ora, e la lungaggine ricomperi la

tardanza. Addio, buon Giulio. II Signore ti abbondi in ogni sua gra-

sia, e ti conservi sempre, quale ora sei, aH'amore de' luoi. Addio.

Serie V, vol. V, fasc. 309. 19 24 Gennaro 1863.



INFLUENZA. RELIGIOSA

NELLA BENEFICENZA SOCIALE

VI. Perpeluila guarentita in primo luogo contro

I' incostanza deW indlviduo.

Vedemmo finora 1 come dall' influenza religiosa venga fornilo alia

beneficenza, mediante lo spirito di carita, priina un lesoro inesauslo

da distribuire agli infelici, poi uno sluolo generoso di devoti alia

svenlura, amniinistratori disinteressati, anzi molliplicalori zelanli di

quel lesoro. Ma chi ci assicura clie qucsti benefici influssi mai non

verranno nieno; e clie il rivo di questo paradise terrestre mai non

cessera di scorrere ad irrorarne le piante predilctle ,
clie sono ap-

punto i poveri e gli sventurati?

Anche a questo La provveduto il celeste agricollore , cui tutte le

incostanzc dell' umana fragilila erano pur troppo note 2. Due sono

Infatti generalmente le cagioni clie potrebbero col volgere del tempo

scemare all'efficacia della carila il vigore; vale a dire I'inlerno sner-

vamenio della vila morale, e 1' eslerna \iolenza dilapidalrice dei frul-

ii. Or ad amendue quesli pericoli oppose appunioil divin suo fonda-

tore nella Chiesa un riparo proporzionaio.

E in quan to allo scadimento intcrno dello spirito, csso puo consi-

derarsi principalmcnte secondo die e cagionalo, ora dalla incoslanza

dell' individuo, ora dal debililamento dcllc isliluzioni
,
ora da quelle

1 Yedi il Volume precedente pagg. G72 e segg.

2 Ipse cognovit figmentwn nostrum. Ps. ClI^ 13 Jpse cnim sclebat quid

csset in hominc. !o.\>". II, 2o.
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accidental! trascuralezze ,
o da qiicgli abusi die ma! noEumancano

nella socicta umana. A tutte quesle cagioni d' mfcrmita la Chicsa

oppose tulti i corretlivi die 1' umana fralezza puo sopporlare.

Alia incostanza degli individui ella oppose 1' inviolabile fermezza

dei voti. II semplice proposito della volonta non solo si nobilita, ma

gagliardamcnte si rafferma colla promessa giurala a Dio slesso nei

santi voli: i quali variamcnle intrecciati di slami or piu or mcno po-

derosi, sono vincoli che legano la persona, appunto nelle proporzioni

necessarie alia speciality dell' impresa, per cui si fanno. Varie sono

in effetto, come lutti sanno, le forme, con cui si pronunziano i voti

dai religiosi. Gli uni semplici, gli altri solenni; gli uni perpelui, gli

altri temporanei ; dispensabili quesli dal Superiore rellgioso, altri

solo dai supremi. Le quali variela sono ordinate ad assicurare or

T immutabilita, or la spontaneita dell'opera, ed or f;nrlmenle 1'mcor-

rutlibilila della corporazione. Ed ogni cattolico beri sa qual sia la for-

za di tal legame : e mostra di saperlo con quella riguardosa cautela,

con cui precede ogni qualvolta promelte, non sull' onor suo, come

dice il mondo
;
non ad un uomo suo pari ,

come accade sempre nel

mondo; ma a Dio stesso e sulla sua coscienza, di mantenere 1'obbli-

gazione ch' egli assume col pronunziare la sua ponderala e solenne

promessa. E la Chiesa inculca efficacemente la gravita di tale obbli-

gazione, si colla plena e sponlanea liberla, che esige qual condizionc

Indispeusabile di validila
;

si colla preparazione di mesi e di anni ,

die impone a chi vuole abbracciarla
;
e si colla severila, lalora ineso-

rabile, del rifiuto a quegli incoslanti che, pronunziato il giuro, vor-

rebbono disdirlo senza incorrerne colpa. Ognuno lo sa quanto sia

in talmaleria renitente la Chiesa, e quale immensa forza quindi ne

derivi al vincolo morale dei voli religiosi ,
nella coscienza delle per-

sone consecrate a Dio.

Anzi quegli stessi uomini
,
che nulla sembrano comprendere dei

sacri doveri die ha I'tiomo verso Dio, solo per questo moslrano qua-
si aver ritenuto, senza punlo addarsene, le interne abitudini del sen-

limento cristiano: e mentre riveriscono idolatri Y ingegno d' un in-

credulo
,
che vomita beslemmie in un salolto

;
menlre sorridono al

licenzioso novellare di un cicisbeo e lo festeggiano; mentre scherni-

scono come leste deboli quei cattolici che professano ardilamenle la
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loro dcvozione alia Chiesa
;
scrbano poi 1' infimo dci loro disprczzf,

la nausea piu slomachevole per quell' immondezza sociale, die chia-

inano il frale sfralalo (le moine defroque). Se nc serviranno, e vero,

all'occorrenza, lo fesleggeranno per un giorno, ne pagheranno gras-

samenle V arrabbattarsi per le sacrislic
,

1' infiltrarsi per le case
,

il

cianciare con crude filippiche nclle piazze, il dissertare con vana

pompa di scienza per le slampe, il dimenarsi e il volgersi per far

proseliti ;
ma quclle csterne riverenze nasconderanno le derision! in-

terne, e, peggio ancora che derision!, il disprezzo profondo: e spre-

mulo il limone , gilleranno la scorza nel lelamaio. Siamo persuasi

che non ne sanno essi stessi il perche: ma senlono tanla villa, tanta

indegnita e turpiludine in colesto spergiuro, per cui precipita un

angelo nel brago del senso o nella spazzatura degli interessi
,
che

tutto 1'odio contro la Chiesa sembra venir meno a fronle dcll'abbo-

minio di coteslo apostata.

Cio non toglie die si scontri tralto tralto alcuno di cotesti Achilli,

c di cotesli Pantaleo; spccialmente quando la cecita e 1' indurimento

del cuorc Y hanno reso piu slupido degl' increduli stessi ad ogni sti-

molo di verilSt e di religione. Ma 1' esecrazione medesima che essi

ispirano prova 1' immensa forza del vincolo
,
con cui la Chiesa sa

stringere alle sante loro obbligazioni gli animi anche piu fiacchi e

piu voUabili. V c un fatto universalc, coslantc, evidcntissimo nella

storia dei popoli cristiani
,
e questo si e die i religiosi, presi nel tut-

to insieme, furono sempre c sono piu fedeli seguaci del Vangelo, piu

esatti osservatori della legge, piu perfelti mantenitori dei precelli,

che non il popolo, in mezzo a cui dimorano
,
e col quale ebbero co-

mune la culla, comune il tetlo, ed hanno comma i pericoli, comuni

i sussidii. Oual allra cagionc puo arrecarsi di questa differenza
, so

non che 1'essere appunto i religiosi nelle loro volonla legati al bene

piu fortemente dai loro voli, che non sia il volgo dei fedeli nella sua

liberta non legata ?

Ma v'e ancor di piu. Oucsta saldezza, assicurata cosi nelle pietre

piu elclte del Santuario
, giova a rendere piu immobili nei santi

loro proponimenti molti di quei laid, cui 1'umana fragilita farebbc

tentennare conliiiuamenle. Gli uni, cui manco 1' animo di abbracciare

in tulta la sua estensione il sacro rigore della vita dei chiostri, ne
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assumono solo una parte, e il pio loro proponimento raffermano con

sacra promessanei Terzi Ordini, ai quali si ascrivono: gli altri, scn-

xa avcrc il coraggio di Icgarsi con alcun voto, danno in quella vcce

in una Congregazione o Confraternita maggior solennita ai loro pro-

positi, e nel popolo slesso acquistano singolare rivcrenzu, come i Sac-

coni in Roma, iBianchi in Napoli, i Buoni Uomini in Firenze, e cosi

allri allrove. E come dai claustrali s'irraggia nei corigregati, cosi

dai congregati diffondesi nei laici piu sciolti 1'esempio della costanza.

E 1'cscmpio quanto puo sui cuori benfatti ! Ouante volte giovera esso,

se non per distruggere tulle le volubilita, almeno per alleltare a slen-

dere una mano piu ferma all'aratro, e durarvi piu saldi e piu costanti I

VII. La perpetuita guarenlita in secondo luogo

contro lo scadimento delle islituzioni.

Molto piu arduo e il problema di assicurarc lo spirito primitive

delle islituzioni. Esse sogliono assai facilmenle dai primi fcrvori

della loro fondazione degenerare in quella, che gli ascelici appclla-

no tiepidezza; e die, quasi atonia d'infermo che si va lentamente

consumando , toglie air azione comune di coteste associazioni scadu-

te ogni calore di vita, ogni vigoria di operazione. Due grandi anli-

doti opponc a colcsto letargo il divino congegnamento della Chiesa :

effetto 1'uno dello spirito di Dio che sempre 1'assistc; I'altro dello

spirito del mondo die sempre la oppugna.

Lo spirito di Dio conserva nella Chiesa cd alimenta quella dote

principalissima, per cui il Caltolicismo da tulte le sette religiose si
7

distingue, che e appunto la santila. La conserva per tre mezzi eili-

cacissimi, die son proprii sollanto di lei nella loro perpetuita: cioe

dire per la costanza de' principii, generatori della santita; per la fe-

condita dei mezzi
, operatori della santita; per la successione delle

persone, informate in modo straordinario di questa santita. La santita

nella Chiesa non e 1'effetto ne dell'immaginazione esaltata, ne del sen-

timenlo eccitato: essa non e ne il calcolo dell' interesse
,
ne 1'errore

dell' ignoranza ;
ed il pielismo protestanle ,

il sentimentalismo ra-

zionalistico, 1'onesla dell'iiomo incredulo, e il bigottismo della don-

niciuola superstiziosa sono al tempo slesso dalla Chiesa ripudiati ,
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rorno mcrce falsa, indegna egualmentc della divina Sapienza c del-

1'uomo ragionevole. Per la Chiesa la santita non e che la verila in

azione : la verita lulla inlera, si dell' ordine naturale, si del sopran-

nalurale; nell' azione pienissima di tullo 1'uomo, si dell'uomo inte-

riore, si dcll'csteriorc
;
e la fede die si esterna nelle opere, e la vita

stessa da Gesu Cristo trasfusa nella Chiesa, die si atlua nei varii

membri ond'essa e compaginata. Tanto dunque questa sanlita dure-

ra nella Chiesa, quanto in lei dureranno inviolati i prindpii, dai quali

emana; e questi non cangeranno raai fmo al termine dei secoli.

Questa perpeluita, assicurata per tal modo alia Chiesa, viene nella

debita proporzione partecipata da tutle le istituzioni, die sono infor-

mate dallo spirito della Chiesa. Esse o si conservano fedeli a questo

spirilo ,
ed hanno quanto basta per conservare o riprendere quella

freschezza di vita die nell' antichita stessa continuamente si ritempe-

ra : o infedeli se ne allontanano, ed allora, quali membra divenule

estranee, vengono dalla Chiesa stessa rigettate.

Ma se i prindpii immutabili della rivelazione generano la santita,

i mezzi di salute, die la divina Provvidenza ci ha nella Chiesa forni-

ti, la riproducono con sempre nuova fecondila. Intendcre il bene non

e per la nostra povera natura la stessa cosa die il praticarlo ;
c le

verita della fede, ancor diiaramenle conosdute e professate, non ba-

stano da se sole
,
senza 1' aiuto presente ed incessante della grazia

divina
,
a fard sempre e tulta osservare la legge. Questa e la trista

condizione dell' uomo cadulo : questo e quel video meliora proboque,

Deteriora sequor , die i Gentili medesimi leggevano a chiare note
,

nel contrasto continue della ragione e del senso. A convalidare que-

sta nostra innata debolezza, abbiamo nella Chiesa si efficaci gli stimo-

li, si validi gli aiuti, si potenti i rimedii, die la scusa del mal potere

e omai per noi divenuta un' accusa di mal volere; poiche i sostegni

soprannaturali, ai quali abbiamo sempre pronto ed agevolc il ricorso,

vincono di gran lunga tutte le debolezze e le ritrosienalurali. Non e

di questo luogo il venire didiiarando quali e quanti sieno questi mez-

zi; e nessuno dei nostri leltori deve apprenderli da noi. Ad essi

bastera soltanto 1' avere indicato, come, la merce loro, resti sempre

nell' opera coadiuvato lo spirito che informa il crisliano, e sussidiata
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la debolczza
,

la quale polrcbbe fare illanguidire o cessare 1' opcra-

zione c il sacrificio, die 1' csercizio clclla Beneticenza richicdc.

Finulmcnte, a far sempre piu rifiorirc nclla sua Chiesa lo spirito

conservatore della santila, e da notare un'altra provvidenza efficacis-

sima, da cui essa e dal Divino suo Fondatore incessanlemente assisli-

ta; la quale consislc appunto nclla successione continua dellc personc,

delate di si straordinaria santita, che cssa rifluisce, per dir cosi, tulto

intorno, e polentemenle adopera a sollevare i coetanei dall'abbassa-

mcnto, in cui fossero per sorta caduti. Lo Spirito di Dio, infalli
,
sce-

glie ai tempi opportuni alia sua misericordia dalla folia dei suoi fe-

deli servilori un uomo che sia strumenlo della sua Provvidenza spe-

cialissima
,

e deslinandolo a dare il primo impulso per muovere

cielo e terra, irrompe sopra di lui per trasformarlo in Eroe: e

postigli in mano i cuori dei regnanti e dei popoli , affidategli le

chiavi del cielo e dell' abisso, gli partecipa il polere di scuote-

rc dal sonno la socicta che dormiva, e ravviarla con lena no-

vella pel nobili scnlicri della vita celesliale. Rinascc allora d'un

tratto 1' antico spirito ;
ravvivasi la spenla virtu

; ripigliansi le

opere gagliarde e feconde. Per rinnovare i fervori in lulta la Cat-

toUcila
,
ecco un Alanasio che solo come un Elia sfida le collere

ariane dei Sacerdoli di Baal : ecco un Girolamo, ecco un Agostino

che martellano gli eretici : ecco un Benedetto die trasforma i deserti

in giardini ,
i lorrioni in chiostri : ecco un Gregorio YII che slrHola

i simoniaci e strappa ai sacrilcghi amplessi le concubine : ecco un Pier

romito od un Bernardo die arruolano cserciti conlro Maomelto : ecco

un Domenico
,
un Francesco, un Ignazio, un Saverio, che, scosso

il lorpore del mondo veccliio, corrono alia conquista del nuovamen-

te scoperlo : ecco un Vinccnzo de' Paoli che all' egoismo dominanlc

neir ela nostra contrappone 1' eroico sacrificio di migliaia d' eroi-

ne
,
vitlime piu che ministre di carita. In una Chiesa, ove il languorc

dello spirilo trovacosi lena da perpeluamcnle ristorarsi, ove il fuoco

della carila e sempre ravvivato da nuovo alimento, chi non vede es-

sere impossibile uno scadimento diuturno delle minori istituzioni ?

esse durarono nello spirito caltolico, o se ne scostarono. Nel primo

caso, se non oggi ,
domani dovranno senlirne il pungolo, concepirne
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le fiamme. Vi si arrendono ? Eccole ripigliarc con nuova lena le im-

presc benefiche. Si oslinano aresislcre? Gridcra conlro di loro la

legge violata, lo zclo dei Pastori, il danno dc-gli scandali, la pieta

dei fedeli : e un' islituzione die non scppe vivere dello spirito suo

proprio, sara fulminala dallo spirito dell a Cliiesa. II qual fulminc

scendera sul suo capo ancor piu inesorabile nel secondo caso : qunn-

do cioe
,
scostatasi da lei nello spirilo ,

e divenuta non solo torpida

a secondarnc gli slimoli, ma iinanche ottusa a scnlirne le punture,

merito di essere ,
come Iralcio disseccato

, reciso dal vivido suo

ironco, e rigettato.

E quanli in fat to di cotesli ordini infiacchili furono cancellati per

mano della Chiesa dal libro della vita ! Ma per 1' opposto quantc isti-

luzioni antichissime, col perpctuo rinsanguinarsi nella vitalila catto-

lica, durarono secoli e ancora fioriscono? Da quanli secoli scese nella

lomba quel Basilic, le cui islituzioni, germe di lutto il monadii-

jsmo orientale, ancor davano, pochi anni or sono, nobili csempii

ed incitamenti al martirio nolle croine di Minsk? E quel Benedetto

che gittava a Monte Cassino, sono ormai quattordici secoli, le fonda-

menta di lutti i monasteri d'occidcnte, dopo aver dissodalc le terre

uropee, fondate le cilia, rialzali gli sSudii
, ricmpile le biblioteche,

governale le Diocesi , eccolo, nei suoi figli piu elctli, inaspettata-

mente accendersi di nuovo zelo a pellcgrinaggi apostolici , ed attra-

Terso a tempestosi oceani ripigliare la prima opera di sua fondazione,

dissodando nella remola Australia le lerre, trasformando i bruli in

uomini, e gli uomini baltezzando crisiiani.

Bastlno quesli due anlichissimi escmpii per moslrare quanlo sia

inesausta nelle prodigiose sue isliluzioni la \italila della Cliiesa.

Alia quale se non bastasse cotcsto intcrno movimento, manca for-

se in mano a Dio quella tremenda verga, cui maneggio in allri tempi

contro il popolo elelto : Assur virga furoris met? E chi sa se non e

questa in gran parte la \era spiegazioiic dello scompiglio presente?

Del quale noi omicialtoli, die non ycggiamo piu lungo d'una spanna,

troviamo le cagioni riposte nell' ambizione del Cavour, nella polilica

e'nella discordia dei gabinelli e die so io: e Dio fraltanto, mentre

dissipat consilia principum, di loro si serve per islerpare dalla
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radice
,
coi bcni stessi e colic istiluzioni

,
abusi c corruttclc die non

si vollero a suo tempo emendarc. E se ogni volta non ricorre a

tali bufcre, non bastano gli occhi perpcluamente aperli dei laici li-

bertini, le zelanli richieste di Principi catlolici, il pianto dei sacer-

doti zelanti, 1'inlcresse delle popolazioni, clie chiedono frulli piuab-

bondanti da pianfc per vecchiezza isterilitc? Tutti questi contrast! del

laicato sono per la Chiesa un pungolo perpetuo : sicche, mentre in-

ternamenle lo spirito di Dio conserva, alitando nuova lena
;
lo spirilo

del mondo eslernamente deridendo e bestemmiando i Iraki infecondi,

sembra ripelere : excidelur et in ignem milletur.

VIII. Perpeluita guarentita contro la trascuratezza e gli abusi.

Sotto la lulela di tale spirito vede ognuno qual sia rimmortalila

delle istituzioni cattoliche. Ma poiche mai non mancano anche nelle

piu saute comunanze or languori e sonni nei piu deboli, or imperfe-

zioni ed error! ancor nei piu fervid!
;
eziandio a questi la Chiesa con-

trappone perpetuamente la pastorale sollecitudine nelle visile perio-

diche di tutti i Prelati, della quale la riforma tridentina scrisse accu-

ralissimo il codice
,
e I'immortale Borromeo offri al mondo caitolico

un lipo cosi meraviglioso. I Vescovi e Prclali
,

cui viene imposlo

quest' obbligo ,
sanno cbe oggetto pdncipalissimo della loro solleci-

tudine e del tenero loro amore debbono essere i poverelli di Cri-

sto: ed appunto per queslo una delle cose piu important!, a cui pon-

gono mente in coteste corse da esploratori, o piulloslo ispezioni della

sacra milizia
,

e la conservazione e 1' adempimento di lutli i doni ,

con cui la beneficenza cristiana voile perpeluarsi sopra la terra a

servigio dei poveri, in quell' atlo stesso clie saliva al cielo per conse-

guirne il premio negli eterni tabernacoli. Ogni anno dunque voi ve-

dele da mille punti diversi i Prelati supremi e secolari e regolari

muovere dalla loro sede, e di terra in terra, di chiostro in chiostro

andare minulamente rovislando negli archivii i documenti delle pie

fondazioni, esaminando sui libri i conti del loro adempimento, inda-

gando negli esami 1'esattezza o i ditetli deH'amministrazione, per

togliere ogni macchia ed ogni ruga ,
die per sorte apparisse sul
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vollo dclla sposa di Cristo. Ed oh ! quanta e sevcra la Icgge, quan-

lo dclicalo le coscienzc, quanto acute le indagini, quanta frutluosa

1' opera di cotcsto aposiolico ministcro! Leggele le vile di lanti Pre-

lali, o Santi o certo edificantissimi, die fiorirono dopo il Concilio di

Trento; rammentdte le geste dei Borromei, dei Sales, dci Liguori,

dei Barlolommci dei Martin, dei Sauli, dei Bascape e di tanti allri

modelli menwigliosi di pastorale sollecitudinc
;
fate di pcnelrare col-

I'inlelletto il disinleresse dell' opera, la sanlita delle intcnzioni, il

coraggio invincibile ncl volere il bcne, 1'acutezza nel riccrcarne

ogni strada, e specialmenle poi quell' intima unione con Dio, la quale

tutto osa imprendere , perche lutto spera oltenere
;
considerate

,
si

,

tutte quesle ragioni d'immortalilanclle imprese caltoliche; e poi de-

ducete da voi stessi se in ogni tempo ebbero ragione i fcdeli, quan-

do, volendo perpetuare sulla terra la propria beneficenza, alia Chiesa

soltanlo vollero cpnfidarne il deposito e da lei riceverne gli ammini-

stratori.

IX. Giiarenligia delta Beneficenza contro la rapina eslerna.

Ragione a sacca
, rispondera forse il lettore : ma do che vale

,

quando pari alia gagliardia morale non e nella Chiesa la materiale

potenza degli esercili? Disarmata com' essa e, pur troppo la poverel-

la (e non lo vediamo oggi cogli ocelli nostri?) pur troppo la povera

Chiesa , dopo averc con un lusso di coraggio ,
che tutti ammirano

,

pronunzialo un irrevocabilc non licet
,
va poi soggetta a quegli in-

cameramenti che tutlo ingoiano ,
iulto distruggono ;

senza lasciare

ai poveri altro conforto di lanla perdila ,
se non nel vedere a se pa-

reggiati nella miseria i proprii Pastori
,
e sopraggiungnersi loro il

debito di sostenlarli. Cosi 1' Irlandese da Ire secoli sostenta il suo

sacerdote : cosi sul bilancio delle fmanze francesi, dopo il Concorda-

to del 1801, scrivesi V indennila pel Clero: cosi vanno ora pellegri-

nando esuli
,
a spese dei fedeli tanti Vcscovi d' Italia: cosi coir obo-

lo del poverello sta oggi campando il Yicario stesso di Cristo ,
il Pa-

store supremo della Chiesa. Or se tale e la custodia ch' ella riesce

ad avere della sua vigna ,
come yolete che noi le raccomandiamo
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quclle del poveri ;
sicche ella abbia a dire; custodiro Taltrui, mcntre

perdo la mia ? Posuerunt me cuslodem in vineis : vineam meam

non custodivi ?

L' obbiczione puo avere del ragioncvole ,
ma sol per coloro che

prelenderebbero dalla Provvidcnza un perfetlo mondo leibniziano. Per

costore bisognerebbe che mai il delillo non trionfasse sopra la terra.

Ma chi
, seguendo il senso comune e il senlimento cristiano

,
sa

non doversi aspetlarc dalla Provvidenza 1' imperlurbabile serenila

della terra
,
ma solo la perpeluila dei principii nell' ordine morale ,

donde poi si genera perpetua la vitalila
,
e ripullulano perpetue le

riparazioni anclie nell' ordine materiale
;
eostui vedra benissimo, im-

menso cssere il vanlaggio dell' influenza religiosa nella Beneticenza

sociale
, quand' anclie null' altro non ollenesse, die il perpeluo ri-

chiamo dei principii violati. E a chi chiedesse anche 1' inviolabilita

reale, noi risponderemo : L' avrete voi conseguita, quando perduta

la tutela della Chiesa, tutto avrete giltato in balia alia forza materiale,

all' artiglio deli' esallore,. al Minislro di pubblica beneficenza ?

Ma il vero e die la tutela morale ha nel falto rnollo maggiore ga-

gliardia, che altri non pensa. Essa e nella beneticenza, come in tulle

le altre funzioni sociali
, quel vero e soave ed efficacc temperamento

dell' assolulismo laicale, il quale temperamento i seguaci del Monte-

squieu cercarono indarno dalla loro divisione dei Ire poteri. Sbran-

dellarono essi in pezzi quell' autorita sociale
,
che e necessariamente

, una ,
se deve compiere la funzione di rendcre una la sociela; ma non

posero cen cio un freno a nessuna delle usurpazioni ,
che con quelle

divisioni volevano rendere impossibili ;
e perche la sociela deve pu-

re avere una forza di coesione, che ne serbi unite le membra
, tolta

via la ragionevole e la morale, ne nacque la neeessitadi fondarsi sul-

1' -kragionevole e materiale : sul numero cioe, da cui germina la mo-

derna legalila ,
e sulle baionette che debbono costiluirlo a un tempo

e contenerlo.

All'opposto ,
stabilita 1'autorila spiriluale nella Chiesa

,
societa di-

slinta, lutta valore di diritto, ma senza nerbo di forza materiale, ri-

mane aH'autorila laicale una ed Integra la forza sua propria, senza

altro ostacolo che quello dei diriiti e della giuslizia, ai quali Y auto-
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rila ieralica mai non \erra meno. Ora non c qucsta la piu grande

ideale perfezioae di un Governo
, essere cosi indipendente ncll' use

della forza pubblica ,
die niun allro ostacolo possa incontrare, so

non la giuslizia e il dirilto, quando volesse \iolarli? Dal confessore

o parroco, die suggerisce al penilente di non obbedire ad un comando

peccaminoso ,
fino al Pontcfice supremo ,

die e disposto a pcrderc

gli Slat! anzichc approvare un falto ingiuslo sia di popoli ,
siadi mo-

narch!
,
la Chiesa \i si prescnta qual vindice suprema di tutti i diril-

li : Mndice mansueta, perche scnz'armi; ma al tempo slcsso \indice

efficacissima
, perche molrice deH'uomo ragionevole. Per lei la leg-

ge morale diviene indipendente dai governami, e il suddilo senlc

in lei di avere libera la coscienza. Ma tulla cotesta forza lulrice, che

avanza ogni altra forza di difesa, e finisce scmpre o coll'allirarla lul-

ta al suo servigio, o col trionfarne
;

cotesta forza Irovasi nella sola

Chiesa
, perche essa sola manlicne scmpre inalberato il vessillo del

diritlo. Siccome poi le idee del diritlo, sebbene sieno corrullibili ne-

gli individui
,
sono pero radicate indelebilmente ncl senso comunc

;

cosi la Chiesa ,
macslra sapicnte e custoditrice lenace dei suprcmi

principii del dirilto
,
ha sempre per se 1'immensa forza delle coscicn-

ze assennale, cui pcrdercbbe se deviasse dal giusto. Questo cominun

senso
,
die vigoreggia nelle coscienze assennate

,
e sol quello chc

merita coa verita il nomc di pubblica opinione, la quale ora cosi alia

svenlata si prostituiscc.

Or pare a voi poca forza questa vera e sapientissima opinione

pubblica? E se con questa difendesi dalla Chiesa la Beneficenza so-

ciale
, potele voi farle dire vineam meam non cuslodm?

X. Cagione principalissima dell' e/ficacia, che ha

la guarentigia della Chiesa.

Yedete perlanlo sapienza infmila, con cui dal supremo suo Islilu-

{ore fu archilcUata la sociela cattolica ,
a cui gli ulopisti eterodossl

vorrebbcro surrogare i loro sogni politici. Siaci qui permesso il dimo-

rarvi alquanto, per isvolgerc Yiemeglio 1'ammirabilc disegno di quc-

.sto divino architetto. Forse questa intramessa pani un fuor d'opera
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ma mm e : essa spiega le inlime ragioni , per cui la beneficenza cal-

tolica vuole ad ogni pallo slare sollo 1' amministrazione della Chiesa

e, svcltane a forza, tanto si dibatte, clie finalmenlc vi lorna. Cosi voi-

le 1' Islitutore della gran famiglia cristiana. Per eliminarne il dispo-

tismo, mentre esso poneva in mano all' imperante la spada della for-

za materialc , lo fiancheggiava cogli ammonimenli della Chiesa
;

c

attribuendo al primo il drillo e la potenza di percuotere e punirc ,

gli poneva una guida e un freno al tempo slcsso
,
assicurando alia

Chiesa inallerabili i principii del vero ,
e I'mtegrila nella giuslizia;

e cosi ingenerava nelle moltiludioi 1'ossequio interno e sponlanco

verso le due supreme autorila
,
die hanno debito di reggerle sopra

quesla terra.

Ma come giunse ad oltenere queslo mirabile risultamento ? Pon-

deralene o
,
leltore

,
1' arlificio porlenloso.

II problema era questo : Assumere alia difesa del giuslo conlro

il prepolente un ordine inerme di persone
l

,
e renderne la tutela on-

nipolenle. Ad ottenere 1' intento convenue dapprima rendere neces-

sarii quegli uomiiii
,
cui la Provvidenza destinava a tal funzione. La

necessila morale dee nascere dall'amore. Qual e 1'amore supremo

del crisliano? E 1'amore verso Dio, il quale amore prcndc forme piu

jconcrete e gagliardia immerisa
,
allorche si concenlra nell' umanila

sanlissima del Redentore. Ebbene questa umanila sanlissima il Re-

xlentore la voile presenle ed inlima a tulli i suoi fedeli, nel Sacra-

mento, ove s' incenlrano e s'inflammano perpetuamenle tulli i loro al1

fetti. Ma il potere di formare questo Sacramento fuconcedulo unica-

menle al sacerdozio
, vale a dire a quegli uomini cui doveva appar-

ienere I'ordinamenlo supremo della morale. Cosi ogni gruppo , ogni

famiglia di caltolici
, quanto brama aver seco il suo Dio

,
tanto pro-

caccia aver seco un sacerdote : e il sacerdote e divenuto una neces-

sila del Cristiano.

Ma sacrificare non e governare. Conveniva indurre i fedeli a pren-

xlere quel sacerdote per guida della loro condotta. A tal uopo ecco il

.potere di legare ed assolvere, confidalo a quelle maiii medesime, che

1 Milto TOS sicut ores in mcdlo hipomm. MATTH. X, 16 Ab ovibus lupi

superabuniiir. S. CIIRYSOST.
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lianno il diritto di richiamarc fra gli uomini il Dio Redentore. Ogni fe-

dele, che brami unirsi a questo centro del suoi affelli, sc dalla coscienza

di colpa ne venga allonlanalo, scnle la necessita di aprire al sacer-

dote il cuore ed accettarne.gli ammonimenli e la scnlcnza. Confi-

denza c docilila, vedete le belle disposizioni di sudditi verso il go-

vernanle ! II popolo crisliano tende cosi ad avere verso il saccrdoto

la piu inlima comunicazione di fiducia, e la piu spontanea docilila

d' obbedienza.

Ma la fralezza umana di quel sacerdote non gli fara forse perdere

per vizio personale quel che otlenea per la dignita del Minislero? An-

che a questo occorre la sapienza islitulrice
;
e quel sacerdolc clie dee

governare ,
dovcndo insieme quotidianamente celebrare, si scnlira

jiternamente stimolalo dalla coscienza a \ita piutloslo angelica che

umana.

Ma, e se egli si ridesse della coscienza, e come i figli di Eli vi-

vesse dimenlico di Dio? Ed egli per questa stessa vita indegna per-

derebbe la riverenza dei fedeli, 1' aulorila nei consigli, la fiducia e la

direzionc delle coscienze
;
lesori lulli che vanno naturalmente a rin-

serrarsi nel cuore di un sacerdote, non indegao di tal nome e di tale

altezza. L' interesse dunque e qui d'accordo colla coscienza, per esi-

gere dal sacerdote una vita illibata, clie lo renda degno dell' inlimita

e della docilila dei fedeli.

Nolate poi die la direzione dellc coscienze porla seco una conse-

guenza importanlissima, per formare un buon governante : ed ela co-

gnizione e teorica e pratica di tulti i doveri morali, in lutte le con-

dizioni ove puo trovarsi 1'anima di un fedele. Fatelo padre di fami-

glia o scapolo, magistrate o milile, negoziante o artigiano, imperante

o suddito, o checche altro vi piaccia; ogni fedele ha una coscien-

za che dee governarsi inoralmenle neH'adempiere i doveri del pro-

prio ufficio, e il sacerdole dee saperla guidare, e chi lo assume per

guida dee riconoscerlo piu o meno capace dell' ufficio di guidatore.

Tulto dunque il popolo crisliano, in forza della istituzione di quei due

Sacramenti di Eucaristia e di Penitenza, trovasi, senza pure avveder-

sene, formato intimamcnle ad una sommissione volonlaria verso Tor-

dine ieralico, confer tata da tulti i senlimenti piu alii a perfezionarla :
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dcsidcrio cl'aver scco scmpre un sacerdolc, venerazione alia sua di-

gnila, pcrsuasione del suo relto sapere e del suo criterio morale,

confidcnza ad aprirgli ogni segrcto dell'anima, docilita alle sue am-

monizioni, dipendenza dalla sua giurisdizione, ammirazione per una,

vita non ordinaria e talora quasi angelica. CQD tali predisposizioni,

qual meraviglia che la bcncficcnza cristiana accetti cosi volenterosa

gl'indirizzi della Ghiesa? Come vedele, 1'Istitutore di quesla intrec-

cio con tanta sapienza tulle le parli del suo edifizio, che tutle mcltono

capo al santuario: e il sacerdote anche senz'armi, , senz' ambizione ,

senza intrusipne ;
anzi sliidiantesi ancora di evilare ogni ingerenza,

e strascinato a dettar leggi ovunque sono caltolici, perche ogni calto-

lico vuole aver seco il suo Dio, ne puo averlo senza aver per guida il

sacerdote. Cosi 1'autorila sacerdotale, principio della vita e dell'or-

dine spirituale, diviene tutela cziandio deU'ordine esterno, obbligan-

do i Principi a governare moralmente i sudditi
,
affezionando i sud-

diti ad obbedire docilraenle ai Principi, e congiungendo coiramore

colesti duo termini opposti, cui 1' eterodossia scinde coll' indomabile

antagonismo di un suddito ai rabbialo che obbedisce fremendo, con-

tro un Principe sospeltoso che comanda tremando.

No I dunque, lettorc, non e inulile, non e fiacca, non e sprcgevole

la tulela in favore dei poveri di una Chiesa inerme contro governanti

polentissimi ed armati fino ai deuti. Anzi quella sola perpetuila che

puo sperarsi su quesla terra, ove continuamcnte

Gadono le citta, cadono i regni,

la perpetuila del dirilto e il grido continuo delle coscienze in favore

del suo adempimento, e friitlo appunto della influenza religiosa; la

qualc, dopo avere accumulato capitali cogli impulsi di una carita ine-

sausta, nc suscita gli amministratori graluiti e gli amorevoli distribu-

lori
, ispirando il sacrifizio della persona ;

ne rassicura contro 1' inco-

stanza delle persone la perpeluita del sacrifizio colla sanlita del vin-

colo religioso ;
ne rassicura 1' inviolabilila del suo tesoro contro la

prepotenza e 1' ingordigia , raccomandandone la guardia agli immu-

tabili principii del diritto e alia pubblica coscienza.



UN'OTTOBRATA A MONTEMARIO

CONVERSAZIONI

SOPRA IL POTE11E TEMPORALE DEI PAPI

Detto della molta liberta che godono in Roma anche i meno ossequenti

alia pubblica Autoritd ed al Pontefice, ripiglio il signor Angela:

Aw. Sicche vedete
,
amici miei

, die, quando pure si trattasse

della liberla di cospirare , qui ce n'c piu die altrovc. Ma lasciando

le celie
,

e venendo al sodo
,
senza molto sofisticare intorno a cio

die sia ed imporli la liberta civile, io me ne sto al semplice deltame

del senso comune.E secondo questo, mi pare indubitato, die, nella

parita dei vantaggi che si hanno dai divcrsi Govern!
, quel popolo e

piu libero, nelle cui faccende il Governo s'inlromette meno; o vo-

gliamo dire, in allri termini
, quel popolo essere liberissimo, nelle

cui faccende il Governo si mcscola sol quanlo e strettamente neces-

sario, per la sicurezza e la tutela dei dirilti di ciascuno : che e senza

fallo il cardine dei vantaggi, die traggonsi dal consorzio civile. Ora,

supponendo che questo sia in Roma uguale a cio che se ne ha neglf

allri paesi chili (quantunque possa dimoslrarsi che, per alcuni capi,

e maggiore) ; supposla , ripeto, questa parita di vantaggi ,
il prezzo*

di liberla menomata, col qualc noi li comperiamo, e smisuratamen-

te piu tenue, die non per qualunque altro popolo di queslo mondo.

Perciocche
,
laddove per gli altri paesi ,

come noto da principio if

nostro D. Gennarino
,

i Governi sono divenlati pedagoghi e tutori o

1 Yedi questo Volume pagg. lii e segg.



CONVERSAZIOM SOPRA IL POTERE TEMPORALE DEI PAPI 305

curalori c sindaci pcrpclui d' ogni cosa c d' ogni pcrsona,-ne quasi

lasciano un islante solo il ciltadino, die non gli stiano addosso, come

un incubo, in sembianza or di agcntc municipale, or d'ispeltore, or

di soldato, or di doganiere, or di spia, e cio, nel rigore della parola,

dalla culla al sepolcro ; per noi ncl nostro Stato la cosa va tutto al-

trimenli
, appunlo pcrchc non si sono volute acceltare le idee mo-

derne. lo vi diro cosa, die ad altre genti parrebbe incredibile, ma
la quale non e per questo meno vera. In Roma, purche la persona

abbia da se mezzo sufficiente a campare la vita onestamente, e non

rechi ingiuria ad alcuno, puo quasi non accorgersi, per lunghi anni,

dell'esservi un Governo; e potrebbc dalla culla al sepolcro, in una

vila anche lunghissima, ne esso aver che fare mai nulla col Governo,

ne il Governo aver die fare mai nulla con lui. Ora, o io non intenda

nulla, o questo e cio die vi ha di piu sostanziale, di piu vero, di piu

comodo nella liberla civile.

Seyr. Cosi penso arich' io
; quantiinque non baslo ad intendere

come cio possa essere sempre e per tutli. Perciocche, non fosse al-

tro, quando Tiiomo ha valicato 1'anno diciottesimo, ed entra nell'ob-

bligo del servigio militare, allora convien bcnc die il Governo abbia

a fare con lui, ed esso col Governo. Ora voi non dovete ignorare

quanto i cacciatori di came umana sieno desli e spietati, a sguinza-

gliare bracchi e levrieri dietro ai profughi coscritti, ed a quanto

disperati partiti questi disgraziali sogliano gettarsi, per isfuggire

dalle coloro zanne.

Aw. Si vede, caro Segretario, die voi siete assai poco informalo

delle cose nostre ! Tra tutti i paesi dell'Europa continental, oggi-

mai questo nostro e il solo, che non conosca quella terribile imposta

di sangue, die e la leva militare forzosa; e per quanto i Pontcfid

M fossero spesso confortati e quasi sospinti dal bisogno che talora ne

hamio sentito, e da consigli aulorevoli, non si sono voluto piegare

giammai a imporre quel carico ai proprii suddili.

Segr. Come? Come? Oui non ci e leva? Oh! questa si che mi

giungenuova! e mi pare franchigia tanto preziosa, soprattulto nel

tempo moderno, die, almeno in riguardo di questa, il nostro arnica

qui dovrebbe mostrarsi meno astioso pel suo Governo.

Serie V, vol. V, fasc. 809. 20 24 Gennaro 186a.
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.". Eh! signer mio! le medaglie vogliono csscre guanlate

lue fiicco
;
e voi non considerate, come, per quella prclesa fran-

-chigia, al popolo e soitralto uno dci mczzi piu efficaci di edueazione

chile die vi siano, come 1'allro ieri mi diceva al caffe un ufllziale

mio araico.

.luD. So die anclie codesta scempiaggine e stala delta. Ma giudica-

te singolare maniera di educazione civile che e questa! Strappare per

forza un giovane dalla sua famiglia; deviarlo quasi irreparabilmente

dalla professione, alia quale si senliva disposlo ; costringerlo per sei

od otto anni ad un celibalo forzoso, al quale neppure Cristo voile ob-

"bligare alcuno dci suoi seguaci ;
farlo o scoppiare solto faliche incre-

dibili, od imputridire in oziosita non meno incredibile, cd al piu bello

mandarlo a sbudcllare o farsi sbudellare per cause che ignora ,
e le

quali il piu spesso sono o vane od inique ! Se questa e una necessita

indeclinabile di altri popoli ,
tal sia di loro ! ed io non vorrei loro

impulare a colpa cio che piu veramenle e una sventura. Ma se i sud-

dill pontificii ne furono sempre e ne sono tutlavia liberi
,

assicu-

ratevi che la loro educazione civile non ne scapita d' un capcllo ,
c

,

sotto qualche rispetto, vi guadagna.

Merc. Voi pare che vilificate troppo il mesliere delle armi, il qua-

le in tutli i tempi e da lultc le nazioni fu riputato nobilissimo. E dal-

T altra parte egli e naturale sentimcnto, che i vigorosi spendano le

fatiche, e, se occorre ,
anche il sanguc e la vita per la salute e per

1' onore della patria loro.

Segr. Con cotesta replica voi date manifesto segno di non avere

bene inteso il pensiero del nostro Avvocato. Egli non isconobbe la

nobilta della professione militare
;

e molto meno nego il pregio del

sacrificarc sc stesso per nobili cause, tra le quali quella della patria

e nobilissima. Ma che enlra egli cotes to nel Irascinarvi col cape-

stro alia gola i renitenli? nel lencrvcli incatenati per piu di un lu-

stro? nel corromperne per la licenza il costume? Quale necessita,

qual vantaggio dal profondere tan to danaro, dallo sprecare lante for-

ze
,
dallo spegnere tanle vile , quanle negli ultimi tre anni ne sono

state spente nell' Italia e per occasione dell' Italia ? Se volete dire

die cio si richiede , perche restino in sella i dominanli, lo capisco ;
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e nella Crimea si macellarono oltomila pecore italiane
, -perchc il

Cavour avcssc dal di fuori le necessaric protezioni ,
afiine di con-

quassare 1' Italia
;
ed al presento ne sono macellate nel Regno di

Napoli , ogni mese, non sappiamo quante cenlinaia , perche la ri-

voluzione resti al potere. Ora die ha da fare queslo col bene, coll'o-

nore della patria ,
la qualc ,

da quelle armi, da sgherri e manigoldi

piii die da soldali
,

e insanguinata per cio die fanno , ed e smunla

per cio die divorano? lo per me porto opinionc die se i suddHi del

Papa non avessero altro vantaggio che questa universale escnzione,

dovrcbbero ripularsi satisfallissimi della loro sorle, e non invidiarne

alcun' allra di que'sto mondo.

Merc. Almeno non vorrele negare, che 1'uomo rozzo, rcslio, in-

colto colla disciplina militarc e con lulte quelle abitudini di dccenza,

di ordine
,
di suggezione ,

onde la professione delle armi
,
massime

nel nostro tempo, va accoppiata, si forbisce, si piegaalla dipenden-

za ed al vivere regolalo. Ora lutlo questo e egli altro
,
che una spe-

cie di educazione civile ?

Aw. Sentile ! Quando per comporre un popolo ad ordine
,

e per

piegarlo a dipcndcnza lion vi fosse altra \ia, che il baslone inglese,

la sala di disciplina franccse ed il profosso ilaliano, vcggo anch' io,

che questi mezzi avrcbbero il loro pregio ; quantunque sarebbe a

vedere se le perdile non vi siano per essere maggiori dei guadagni.

Ma, la Dio merce, i Papi ,
die insegnarono civilla a lutla Europa ,.

per incivilire i loro popoli ,
non ebbero bisogno di ricorrere a quei

mezzi di cosl dubbio riuscimento. Non ignore il grancle parlare e

spropositare che si e fatto intorno a questa faccenda della civilla
;

ma quanto a me
, per qualche studio speciale die vi ho fatto

,
io

oggimai la veggo chiara, come due e due fan quattro. non vi e

vera civilla in questo mondo, o primo e capitale suo fondamenlo ed

elemento dev' esserne la cogr.izione chiara e precisa della morale,

che, recata in pratica si fa pubblica e privata coslumatezza. Ora ,

giratela quanto volete, voi, ad irilrodurrc morale e costumalezza nel

popolo, non potetc specularc via piii sicura e piuspedila, chel'islru-

zionc religiosa e la vita cristiana
; pei quali due capi il nostro po-

polo sta tanto innanzi agli altri popoli (parlo dci mezzi ond' e for--

nito
; che quanto al giovarscne ed esserne migliore , voglio schi
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vare i paragon! ,
die sono sempre odiosi

) ;
il nostro popolo ,

dico
,

n' e cosi largamentc provvisto, die molti sciocchi lianno perfmo gri-

dato al soverchio. Che se, oltre a queslo, vi paresse necessaria alia

civilta di un popolo una sufficiente islruzione elcmenlare ;
anche per

un tale rispetto Roma 11011 ha da invidiare a qual c piu forbilo paese

di queslo mondo, e puo essere invidiata da parecdii. Se ve ne fosse

il tempo ,
vi moslrerei

,
colle slatisliche in mano

,
csscrvi Ira noi

scuole pel piccolo popolo, in proporzione degli abilanli, in maggior

copia, die in qualunque altra cilia europea ;
ed il frullo n' e mani-

festo, in quanto appena vi avvcrra trovare, anche nell' infima |)lebe,

fanciullo o fanciulla, die non sappia il suo catechismo, e die non ab-

bia acquistalo sufficient capacila di leggere, scrivcrc e fare un po' di

conli. Intorno al quale proposilo fate, di grazia, due osservazioni : la

prima ,
die nci grand! incrcraenli avuti in qucsli ultimi anni dal-

la islruzione popolare tra noi, il Governo non si e scomodalo di

un obolo
;

e quasi lulto e dovuto alia munificenza inesauribile del

S. Padre, ed al zelo ed alia carila dei privali, sopratluUo dellospec-

diialissimo nostro clero
,

il qualc, a non dire del molto allro che fa

per queslo uopo , pone opera tanlo assidua e solerle nelle Scuole

nolturne. La seconda, die
,
menlre qui non si finisce di fornire mez-

21 d' istruzione graluila allc famiglic poverc ,
non si obbligano i ge-

nilori, con mulle e prigionie, come si usa allrove, a profittarne per

forza
; ma, per quel rispelto dilicalissimo die, per anlica abiludine,

qui si ha alia liber la privala, il Governo considera 1' islruzione della

fanciullezza come opera essenzialmenlc domeslica ,
alia quale se e

bello fornire stimoli e mezzi da soddisfarvi ,
e cosa innalurale e vio-

lenla
, che esso vi si venga a mescolare coi suoi ispellori e coi suoi

gendarmi. Ma se pel Calechismo
, per la cullura cristiana e per

1' islruzione il nostro popolo vince nel paragone facilmenle qualunque

allro; vi sono due allri capi, pei quali non e pur possibile il para-

gone : Ian to csso si vanlaggia sopra tutli gli allri ! Volli dire le arti

belle e lo splcndorc dell' eslcrno cullo. dubilale forse die questi

siano due elemenli quasi essenziali e
,
come a dire, due fallori po-

Icntissimi di civil la?

Segr. Ouanlo a me
,
non ne ho mai dubitalo

;
e mi pare anzi che

con quest' ullima condizione
, aggiunla da voi a cio die dicestc
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pocanzi, si ^
7iene a compiere c quasi inlegrare il concetlo pieno di ci-

vilta, secondo che questa dev'essere perfezione di tullo 1' uomo. Per-

ciocche come la istruzionc nc pcrfeziona 1' intelligenza in ordinc al

vero
,
e la morale o la coslumalezza nc perfeziona la volonta in or-

dine al bene
;
cosi 1' immaginativa ,

die e Ian la parte dell' uomo
,
e

massimamente dell' uomo vulgare e destitute di molti presidii che

possono aversi clalla scienza, si forbisce
,

si disciplina, si rischiara

in cerla guisa, in ordine al bello, col senlimcnlo e col gusto delle ar-

ti liberal!. E perciocche il culto eslerno pubblico e solcnne appena e

che possa decorosamente esercilarsi, senza
adoperarvi

e largamente

quelle medcsimc arli, ed, oltrc a cio, ammelte qualunque splendore

c dovizia di ornali
,

anzi una qualche dose glien'e assolulamente in-

<lispensabile ;
io bo sempre vis to nella sonluosila del culto cattolico,

e nella maesla unica dei grandiosi suoi rili un mezzo polenlissimo

ad ammorbidire la nalia rozzezza delle plcbi. Che se non temessi di

arrischiarmi troppo, vorrei dire di vcdervi allresi una via da fornire

ad esse 1' oneslo godimenlo di molti bcni della vila
,

dei quali non

avrebbero per avvenlura neppure un saggio, se non fosse per occa-

.sione delle solennila religiose. Ma questo sia dello con qualche riser-

va. Yi ho gettata cosi quesla idea, che da mollo tempo mi frulla pel

capo; lemo nondimeno die la non sia vera in ogni sua parle.

Merc. Ed avele ben ragione di lemerne. Yoi quasi ci venile
N
a di-

re, che si va nelle Chiese come nei musei
,
nolle sale da ballo c poco

meno che nei leatri
, per godervi la leggiadria delle arti

,
lo splen-

dore degli addobbi e delle illuminazioni, e le armonie della musica.

Ora in tulto cotesto
,
alcuni miei amici dicono essere grandissima

profanazione; e deplorano il gran danaroche vi si profonde in Roma,

il quale polrebbe essere applicalo tanlo piu utilmente. . . .

Aw. Ad impinguarne una dozzina di cospiralori e di seltarii, per

Jasciare ai lempli quallro nude muraglia alia maniera prolestante ,

Ira le quali, per sei giorni della seltimana
,
ballano i topi, e la Do-

menica viene la conyreyazione ad ascoltare la soporifera leltura del

Ministro in cravatta bianca, la cui moglie sta nell'udienza, eel il cui

figlio gli fa da chierico. Toto mio bello ! ve I'ho delto non so quanle

volte; ma non cessero di ripetervelo : voi in cose si gravi e nelle quali

(scusatemi ve'] siete si poco compelente, precipitate giudizii a
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picollo sopra semplici parole di quallro capi sgombri ,
ai quali non

commetteresle il men rilevante del vostri affari. Sietedavvero origi-

nale ! per qucsti voi vi rimcllete al mio giudizio con lanta fiducia, che

qualche volla io mcdesimo ho dovuto lassarla di soverchia. E poi in

malcrie colanto aslruse voi mostrate di non lenere in nessun capi-

tale le mie modesle osservazioni
;
ed in \

7

ece giurate sulla parola del

prime in cui vi abballete ! Nel resto, per lornare a bomba, io credo

che il nostroD. Gennarino si appone oUimamente in cio cha ha delto

teste intorno alia potenza mcivilitrice delle arli
,

ed alia influenza

che sopra la civilta slessa si esercita dall'esterno culto cristiano.

Segr. E.la profanazione, di cui io aveva qualche dubbio, elaqualc

1'amico qui \
7

i scorge si manifesla?

Aw. Ci en Ira come i cavoli a mercnda
;
ed egli cd i suoi amici

possono conservare il loro scandalo per qualche allra cosa
,
in cui

apparisca mono puerile. Di queslo vi diro quinci a poco qualche

parola ;
ma innanzi considcriamo la cosa per sc medesima. Ripi-

gliando dunque il discorso dalle arti
,

del cui valore ad ingenti-

lire un popolo ncppur voi sembra che dubiliate, trovalcmi, se vi

da 1'animo solto la cappa del sole una cilia, nella quale quelle

siano piu coltivale e piu in fiore, che in Roma. E nolale che 1'es-

sere diventala quesla cilta quasi 1'Accademia universale del mondo r

dove tutte le nazioni vengono ad imparare il bello artislico
,

si deve

quasi esclusivamente ai Pontefici; e se la Roma dci Cesari e ogget-

to di ricerche per gli antiquarii, i pillori e gli scullori ammirano

principalmenle e sludiano la Roma dei Papi. Di arlisii poi qui vi

ha, nel rigore della parola, un popolo ;
e non mi pare di dire sover-

chio, asserendo che se ne contano abitualmenle Ira le Ire c le qualtro

migliaia , quanli non ne sono per avventura o in lulta 1' Ilalia
, o in

tutta 1'altra Europa. E poi naluralissimo, che, in tanta profusione di

maraviglie arlistiche, e di opere nuove che sbucciano quasi che non

dissi in ogni angolo ed in ogni buco della cilia, il popolo anche rni-

nulo se ne sia formato un gusto, un crilerio, die appena sara vinto

dalle persone anche mollo islruite di allri paesi. Yero e che le arli

qui sono volte principalmenle a soggctti sacri ed a I'euderc piu no-

bile 1'esterno culto. Ma che ci avete a ridire? Forsc che non fu questa

la via
, per la quale i Ponlefici le puriucarono ,

le nobilitarono
,

le
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fecero assorgcre ad una pcrfczione, la qualc i modern! possono bone

emulare, ma vincere c forsc ancora agguagliarc non inai?

Merc. Ma volete o no darvi carico dello scandalo di andare nei

templi come nei musei c nei teatri?

Aw. Oh! vedelc un poco dilicatczza di coscienza ! E quale incon-

veniente, per vita voslra trovalc in questo, die le arli adoperalc nobil-

nierite ncl culto cristiano, reso splcndido da quanlo piu si puo avere

dalla preziosita dei marmi, dci metalli, degli addobbi, ed, in alcune piu

memorabili circoslanze, dalle illuminazioni copiosissime e dalle musi-

che, abbiano Teffctto d' incivilirc e, se volele ancora, di dilettare il po-

polo die vi piglia parte? Voi, caro sor Toto, sulle parole del nostro Sc-

grctario faceste uno scambiello, die ne travolsc affalto il significato.

Egli disse die 1'esterno cullo e cagione di civilta e di onesto dilelto al

popolo; voi diceste die il j)opolo vi va affine didileltarsene,e voleste

scandolezzarvi dclla profanazione. Orachi vi disse che, nei fare un'a-

zione, si dcbbano intendere come fini tulti gli effetti, di cui quella puo

essere feconda? II popolo comunemente trae allc solennita religiose,

per onorare Dio, la Vergine ed i Sanli. Che poi dal rcndere quell'o-

nore se ne derivi per lui un ammorbidirsene del costume
,
ed anche

un non piccolo diletto, esso polrcbbe neppur pensarvi, senza die pero

quell'azione sia meno efficace, o merio reale quel godimento. E uno

dei cento casi, in cui si cerca, come sla nei Vangelo, il Reyno di Dio

e la sua gimtizia , per se medesima, senz'allra seconda intenzione;

e nondimeno a quella riccrca viene dietro quasi da se la giunta di

molte ulilita temporali, e tante, che polerono dirsi omnia: haec omnia

adncientur vobis. Ora, essendo indubitato che in Roma la sontuosita

e lo splendore del culto e portata ad un'altezza, che da nessuri'altra

contrada crisliana puo essere agguagliata, la conseguenza per la sua

verace ci\ ilta parla da se. Ne e meno evidente 1' altra conseguenza

per un ordine di godimenti oneslissimi
,

i quali pigliandosi cogli oc-

chi, e derivandosi dalla ricchezza, sarebbero monopolio dei soli ric-

chi che ne sfoggiano nelle loro aule derate
,

se la casa di Dio non

ne facesse gustare qualche cosa ai poveri ,
i quali guardano i templi

anche un poco come casa loro.

Merc. Veramente io non credo che ad un popolo che patisce fame

c freddo, possa fare gran pro una musica sacra, una illuminazione,
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od un ricco addobbo di Chiesa
;
e mi pare che un disgraziato venu-

lovi colla fame, se ne uscirebbe con fame piu pungenlc, secondo il

maggior tempo che vi si fosse Irattcnuto.

Segr. E che vorreste significare con cotesta osservazione?

Merc. Voglio significare, essere, per lo meno, ridicolo venirci a

parlare dei godimenti die i poveri hanno in Chiesa, quando li vedia-

mo affamati e ccnciosi ammorbarci le case e le contrade. II nostrc*

sor Angelo ,
che ,

con tanta diligenza ,
ci ha noverale e notomizzate

lulle le singolarita di Roma
,
non avrcbbe dovulo dimenticare que-

sta
,
che la fa vcramentc singolare da tutte le altre

;
che dove cioe

da quante sono citta illustri di Europa e stala oggimai spazzata r

come ogni altra immondizia, cosi quella poveraglia sudicia e imper-

tinente
,

che ne infcstava le vie
;

tra noi 1' immondizia di alcune

strade fa schifo
,

e la poveraglia si e forse col volgere degli anni

raddoppiata. Ed io coi miei orecchi ne ho senlito gli stupori ed i la-

menti, che molti foreslieri ne fanno. Non \
7

i dico nulla poi dei tanti

che vi vengono a picchiare la porta con domande di sussidii, e con

una persistenza cosi ostinata, che il piu spesso il dar loro qualche

cosa si fa meno assai per senlimento di carita, che per impazienza

di levarsi daltorno quella ossessione. Talmentc che, chi considera il

tanto danaro che qui si profonde in innumerevoli opere di beneficen-

za, e vi aggiunge questi tanti accattoni che mcndicano per le strade r

e questi tanti altri che salgono e scendono per le scale altrui, sa-

rebbe indolto a pensare, che un buon terzo di Romani vive di limo-

sina. Ora, senza cercarc quanti e quanto gravi inconvenient! moral!

si originano da una talc condizione di cose
, soprattutto nella infin-

gardaggine che se ne fomenta, e nella oziosita che se ne alimenta, e

indubitato che quella condizione stessa e diamelralmcnte opposta a

quella civilta, della quale voi, sor Avvocalo ,
decretaste al popolo

romano il primato. Ma soprattutto e la mentita piu solcnne a quel-

1'altra asserzione dcll'esscre esso in istato agiatissimo, quanto, s' in-

tende, al suo grado puo convenirc. Agiatezza davvero portentosa!

nella quale una cosi notevole partc di popolo versa in miseria cotan-

to eslrema, che per essa nun rifugge da quell' ignominia, che in tutti-

i paesi chili accompagna il vivere piloccando.
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Segr. Se non fosse die siamo cntrati in questa matcria come

per caso, o piullosto porlativi naluralmenle dall' inlreccio dclla Con-

versazione, direi clie il signer Antonio ha usato una mollo maliziosa

strategia. Egli avrebbe conservate le bombe piu strepilosc, proprio

per la fine della girandola ,
sccondo die quel suo dire fu qualificalo

dal nostro signer Angelo.

Aw. Auzi vi potrebbe covare sotto un' astuzia ancora piu sollile.

Vedendo che ad ogni modo dobbiamo finire
, egli mi ha volulo

affogare con tutla quella roba, alia quale io certo non polrei satis fare

con tre parole. Eh ! la sa lunga dav\cro il nostro Toto ! Ma io non

gliela Toglio dare per vinla. Pigliamo la \ia di casa
;
che qui oggi-

mai fa troppo umido. Pure cosi andando verro dicendo quello che

mi occorre: poco per avvcnlura al bisogno; ma sara quanto basla

per metterlo in sacco e seppellirvelo. E cosi la nostra Conversazione

cominciata sedendo, secondo 1' uso degli Accademici
,
finira cammi-

nando alia maniera dei Peripatetic! ;
e D. Gennarino sa le inclina-

xioni die io professo per la lilosofia di questi ullimi.

Merc. Bene sta! e metliamo in mezzo 1' Avvocato , perche non ci

guizzi di mano prima di averci altenuta la sua promessa di rispon-

dere a tulto. Ma quanlo al sacco, Io vorro vedere !

Aw. Prima d'ogni altra cosa io osservo, che in tutla quella sparala

del signor Toto il solo punto die sia vero e
,
che in Roma non lutle

le strade sono nettissime
,
e si scontrano a quando a quando alcuni

mendichi, come non se ne veggono piu in quasi lutte le altre ca-

pitali di Europa ;
e puo essere che appunto la novita della cosa la

faccia notare e censurare dai foreslieri. Ma tutto il finimondo che

egli vi fabbrico sopra, e piu ancora le terribili conseguenze dei per-

vertiincnti morali, che egli ne voile derivare, non hanno alcun fon-

damento di verila. Ed almeno, quanto al fallo pubblico del terzo

dei Romani che sono pezzenli, il Segretario qui ne puo fare buona

teslimonianza, siccome colui che gira mollo, e gira colla curiosita

e coll'occhio sagace del foresliere.

Segr. Io veramente, per questo capo, non ho osservato nulla di

piu o di peggio di cio che ho visto nella stessa Toscana, almeno nei

due mesi da che sono in Roma.
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Aw. E stale certo die non ne vedresle piu o peggio, quando pure

\i foste due anni o due seeoli. Ora io vi prego di considcrare cho

sc il Papa volesse spazzare la sua Roma (per usare la parola del

sor Toto) da ogni immondizia e dalla poveraglia, lo polrebbe fare

con una maravigliosa facilila in ventiquatlro ore. E che ci vorrebbe

per vita vostra? Un ordinc fulminanle che ognuno mantenga nctto,

meglio della sua casa, il tratto di slrada innanzi a questa, sotlo pe-

na di grave multa
;
una Icgge che inibisca severamcnte

,
assoluta-

menle 1' accatlare, e metta in carcere gli accattoni. Applicale que-

sti due recipe, dei quali le multe farcbbero le spese; e domani

matUna tulle le strade di Roma saranno nclle d' immondizie c di

pezzenli , quanto Oxford Street a Londra
,
o la Rue de Rivoli a Pa-

rigi. Gia si sa! un po' di stracci nc andcrebbero alia malora
;
ma i

gaudenti noslrani e stranieri non sarebbero slomacati dalle lordurc

e conlrislali e importunali dalla mcndicila cenciosa.

Merc. Se dunque la cosa e lanto agevolc, perche non si fa?

Segr. Vuol dire che qualche grave motive... .

Aw. Gotesla e un' allra quislione; e so il tempo non ci fara di-

fello, ve ne diro qualche cosa piu innanzi. Qucllo che ora dico io

e che, supposto die il Papa non 1' abbia fatlo e non lo voglia fa-

re
,
era naturale che Ira noi 1' uomo ridolto al bisogno estremo

seguilasse a godere quel diritto , cui la sociela moderna gli ha ra-

pilo quasi da per lulto: il dirilto doe di slendere la mano per

soccorso al suo simile anche sconosciuto. Anzi era naluralc che qua

convenissero i bisognosi di altri paesi, appunto perche qui e lecilo

il chiedcre, e vi e tutta la probabilita di averc il chiesto soccorso.

E qual maraviglia che i poveri dove sono braccheggiali peggic

che i ladri e gli assassini non si moslrino in pubblico, anche a

costo di morirne di pura fame iiei loro lugurii ? qual maraviglia che

dove sono lollcrati, compalili, sovvcnuli; dove la madre cristiana

metle in mano al suo bimbo 1' obolo , perche esso lo dia al po-

\erello per amor di Dio; qual maraviglia, dico, che quivi i po-

veri si raoslrino e vi traggano anche in non piccolo numcro dal di

fuori? Ed io, alle tanle pruove di falto die ne ho avuto, sono cosl

persuaso quesla csscrc merce per la massima parte forastiera, che

porrci ogni cosa, die sopra cento, dai quali o si s'endc la mano per
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le sirade
,

o si bussano le porte per avere limosina
, appena vi

iivveiTa, li'ovarnc uno die sia romano. La quale condizione in quesli

due ultimi anni 6 divenuta ancora piu grave per le incredibili ves-

sazioni, onde i popoli circonvicini annessi ai Piemonte sono tribo-

lali dalla rivoluzione. E chi puo dire quanti Romagnoli , Marcheg-

giani, Umbri, Rcgnicoli, Toscani sono al presentc in Roma destituli

di ogni mezzo di sussislenza, e ridotti a non avere altro appoggio

die la pubblica carita?

Segr. Oh ! oh ! non lo dite a me ! die tanti miei compatriolti co-

nosco
,

i quali ,
abbastanza agiali in casa loro

, gemono qui nella

miseria e neppure trovano il pane della proscrizione e dell' esilio !

Appunto 1' altro ieri
,
entrato in discorso con un povero vecchio ab-

bruzzese, ne udii come essendosi sottratto un suo figlio, senza saputa

dei parenli, alia coscrizione; dai cacciatori di carne umana n' e slala

messa tulta quella disgraziata famiglia a tale disperazione, die, ab-

bandonata ogni loro coserella, hanno dovulo spatriare, e languisco-

no ora per le strade di Roma limosinando.

Aw. Ora dico io : che vorreste fare di cotesti disgraziali e dei

loro somiglianti? Metterli in carcere, come s' usa in certi paesi civi-

lissimi di questo mondo? Cacciarli per forza nella Workhauses a man-

giarvi ogni ventiquattr' ore quelle tante once di patate, che le analisi

medical! han dichiarate sufficienti per non morire ad un uomo giacente,

senza sprcco di forze a stare in piedi ,
come si pralica in Inghilterra?

Se si traltasse non gia di provvedere a lanla miseria, ma solamentc

di sottrarla' alia vista dei dilicati e dei volultuosi, veggo anche io che

cotesti sono mezzi spediti e sicuri da purgare le citta dagli accatto-

ni
;
ed aggiungo che se si strozzassero lutti, come prima fan capolino,

sarcbbe anche tolto il pericolo della recidiva. Eh! cari miei ! a Ro-

ma si precede con altri principii ;
e dove il vivere limosinando puo

essere atto di perfezione evangelica in chi lo fa per vocazione reli-

giosa ,
il farlo per vero ed incolpevole bisogno non puo essere ripu-

tato delitto. E sopra questi principii si sta fermo, ancorche ne bron-

lolino gli schifiltosi
,
e la citta ne diventi richiamo di necessitosi.

Pertanto dal vedersi qui abitualmente un qualche mimero di mendi-

chi
;
dal vedersenc in questo tempo un poco di piu, tanto e lungi che

se ne debba conchiudere la pubblica miseria, die anzi per contrario
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se ne deve conchiudere la pubblica agiatezza; ed
,
oltre a cio, se ne

puo inferire il senlimento crisliano
,

clie universalmenlc prcvale.

Tanl' e ! 1' essere mollissimi a chiederc liraosina significa die vi e

grandc facolla di farla; ne basla questo; ma significa clie vie gran-

de inclinazione ed abiludine di farla. Certo se sopra quel prato lag-

giu vedessimo la state ronzare di grandi sciami di api ,
ne conchiu-

deremmo subito, die i fiori vi sono ricchi di miele, ed hanno i calici

gia dischiusi, sicche sia agevole il succiarnelo.

Segr. Tuttavolla non vorrele negare ,
die un troppo largo ed in-

consulto profondere di liraosine polrebbe nel popolo farsi occasions

di svezzarsi dalla fatica, di vivere oziando, e forsc ancora di alimen-

lare i proprii vizii coi frutli dell'altrui beneficenza. Ball' altra parte

mi ricordo di aver lello nello Chevalier, famoso economista francese,

die la legge della fatica ha per sanzione 1'ignominia e la penuria ,

siccome pene indeclinabili da chhmque si sottrae a quella. Ora non

vi pare che il sov venire al bisogno e quasi riverirlo riesca a renders

vana quella tale sanzione.

Here. E indubitato ! e indubitato ! e si polrebbe il detto del Se-

gretario confermare da un indizio
, die ne abbiamo appunto nel no-

stro popolo; il quale e abbastanza restio alia falica, e impreveggente

del future, e per poco non vorrebbe campare a ufo, mangiando bene

e facendola da buontempone. Ora tulto questo si origiua dalla profu-

sione degli aiuli che gli son port! ,
e dalla quasi certezza

,
in cut

vive, che quellinon gli mancheranno giammai. Che ne dite, sor An-

gelo ? e questo forse il sacco, in cui per conchiusione della disputa

mi volevale serrare?

Aw. Signorsi ! e proprio queslo! e mi rincresce die, per que-

st' ultimo capo ci dovra restare, cosi un poco a mezza vita, anchc 1' ot-

timo D. Gennarino col suo Chevalier. Le so! le so ! coteste teoriche

dei moderni economist!
,

i quali ,
considerando la plebe come morto

strumento di ricchezza per chi o e gia ricco o e aslulo, la vuole strin-

gere sotlo il torckio, per ispremerne quanto piu puo di lavoro uti-

le col minimo della spesa ;
e non ha trovato altro mezzo, per trasci-

narla ed incatenarla alia falica, die affamarla. Ecco la gran massima

dei nuovi filantropi ed amici del popolo : Affamate il popolo, percfie

lavori. Uomini senza viscere e senza coscienza, i quali , ineaponitisi
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con sapient! sofismi a tcncrc scmprc per colpcvolc il bisogno, sono

proprio quelli, del quali ho lel{o, non mi ricordo bene in qual iuogo

della Scriltura, chc calunniano 1' egesla per istritolare il povero : qui

calumniam faciunl ecjenis, el confringunl paiiperes. Gran cosa! i po-

vcri clie dal Cristianesimo sono guardali ,
non che con piela ,

ma

con riverenza, ed ai quali Pontefici
,
Re e Regine si recarorio a glo-

ria di lavare i piedi e di servire a mensa
;

i poveri , dico
,
da qucsti

nuovi maestri di civilta ci si vogliono rappresentare lulti in un fascio

come altrettanli furfanti
;

e la limosina
,

1' opera nei due Testament!

forse la piu, fra le umane, celebrata, e diventala nel coloro sistema

poco meno che un delilto di lesa sociefa, perche sollrae la sanzione

alia legge della fatica ! Ma cosi va bene ! II popolo, die non ha il

cervello di rapa, ha cominciato a sbirciare nei palagi signorili allri

violalori di quella leggc della fatica; i quali non pare chc da questa

\iolazione porlino la pena dell' ignominia e della penuria. Ora per

questi che dovra farsi? La risposla e stata gia data dal Comunismo

fratello carnale del Socialismo.

Merc. Uh ! uh ! dove andiamo a parare stasera ! Ma per carila !

Avvocato riverito ! baltete il chiodo. In sostanza \i sono o non \i

sono qucgl' inconvenient!?

Aw. Alia voslra domanda la sola risposla che si possa dare
,

e

questa : Quegl' inconvenienti vi possono sempre essere
,
e qualchc

volta \i sono. Ora che ne vorreste conchiudere ? che debba forse

inibirsi universamente il chiedere ed il fare limosina ? Ma da quando

in qua un bene sicuro, conveniente e, solto qualche rispelto, ancora

necessario, si deve, senza piu, Iralasciarc ed inibire per la sola ra-

gione die ne pub venire un danno, e qualche volta ne viene? Allora

non andremo piu in carrozza
,
ne voi alia voslra Tenuta , ne io ad

informare i giudici , perche nelle carrozze le persone si possono

fiaccare il collo, e qualche volla sd fiaccano. Non vedete pueri-

lita meschinissime che sono coteste? Ora i Papi non ebbero bisogno

d' imparare dagli economist! scredenti e spielali gli sconci
,

i quali

indirettamente poteano originarsi da un chiedere limosine senza bi-

sogno ,
e dal fade senza giudizio ;

e dettarono in vane Bolle prov-

vedimenti sapienlissimi per occorrervi. Ma qucsti movevano tulli dal

principio, che, in un popolo cristiano, il volere poltrire nell'ozio ed

alimentare i vizii a spese della carita, non puo avvenire che di pochi
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e per cccezionc, come in Uitte le alt re abHudim gravcmenle colpevoli

avvicne
;

e die per 1' universalc vi e il deltame della coscienza
,

il

quale, nella materia presente, ha molti conforti dalle natural! propen-

sioni dell' uonio. Ne credeste che questa coscienza sia una finzione :

vi e nel nostro popolo ;
e piu potente die non credete

,
e capace cli

sacriflzii ,
i quali non sono meno eroici

, perche i-eslano ignoral i ed

oscuri. Son forse due o tre mesi mi sconlrai con uno del zelantissimi

noslri Parrochi, mio amico, il quale, dellomi che veniva dallo avere

prestalo i supremi ufficii ad una vedova poverissima ,
mi soggiunse

che per molti anni non avea poluto mai farle acceltare un soldo

di limosina
, perche ,

lavorando pure coll' anima sui denti
,
dicea di

poter vivcre lavorando
;
e die pero quella monetuccia si desse a chi

fosse piu bisognoso di lei. Oltre a cio quei provvedimenli furono

ispirati da quella riverenza dilicatissima, che la Chiesa ebbe sempre

ai deboli
,

ai sofferenti , ai derclitli
;

e tra le due credetiero minor

male che qualche rara volta il soccorso fosse dato al bisogno non ve-

ro, di qucllo che il bisogno non pur vero, ma anche estremo restas-

se senza soccorso. E cosi se ci puo avvenire di essere burlati di

qualche moneta
, per la commiserazione che ci si vuole ispirare da

un canchero posliccio ,
o da un paio di figlieUi iraprestati ;

non ci

avverra mai di sentirci arrossire il volto e stringere il cuore nel leg-

gere le statisliche dei lanli
,
die

,
in paese cristiano

,
sono morti di

pura fame. Nel resto questa e materia troppo vasta
;
e noi stiamo

per entrare in citla, dal cui strepito non ci sara consentito di dispu-

tare piu innanzi.

Merc. E 1'agiatezza miracolosa del popolo romano la vorrete la-

sciare qui fuori di porta al fresco ? E stark bene al suo posto, per-

che davvero dentro non ce ne ha bricciolo.

Aw. Ma guardate capo ameno che e il nostro sor To to ! Prima ci

avea detto che del popolo roraano almeno un terzo e di pezzenti ;

due minuti or sono ci dice colla stessa sicurezza che il popolo roma-

no fatica poco, mangia bene ,
vuol campare a ufo ed e buontempo-

ne
;
ora da capo ci volge in canzone 1' agiatezza del popolo romano I

Ma dimque a quale delle due asserzioni vi atlenete ? A quale do-

vro attenermi io per rispondervi ? lo per farla corta
,

le dichiaro

Tuna piu falsa dell' al tra. La verila e die il popolo romano, non man-

cando di alcuno di quei mezzi, die contribuiscono al materiale benes-
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sere degli allri popoli, ne ha alcuni specialissimi che agli altri sa-

rebbero impossibili. L'cssere il nostro tin Governo, in paragonc

degli altri, veramenle a buon mcrcalo, fa si, die le pubbliclie gra-

yezze vi siano minori, die per tullo allrove
;
e solo in Roma si put)

vcdere questo caso singolarissimo di un Erario, il quale da presso

a tre anni , per le vicende che nessuno ignora, raccogliendo appe-

na tre milioni di scudi annul
,
ne paga pimtualmcnte presso a cin-

que di Debito pubblico, occorre a lutti i dispendii ordinarii e straor-

dinarii dello Stato
,

e non ha aggiunto un centesimo a do che pri-

ma si pagava dai suddili. Oltre a cio i beni di Chiesa, che pur vi

sono in qualche copia, sono cosa posta in mezzo, a cui lutti possono

aspirare, moltissimi aspirano, e molti effettualmente se ne giovano ;

e benche per la phi parte debbono essere cherici quci che ne usu-

frutluauo, appena vi e famiglia di mezzana condizione
, che da quei

beni stessi non tragga qualche emolumenlo. L' essere poi la patria

noslra cenlro della caltolica unita, se vi fa venire alquanti bisognosi

a cercarvi sussidii, vi fa affluirc, in numero smisuratamcnte maggio-

re, forestieri da tulte le parli del mondo per affari, o per divozione;

e spendendo lull! con sufficienza, molti ancora con profusione, e in-

credibile quante ingenli somme se ne diffondano nel popolo. Spesso

dal Natale alia Pasqua dimorano in Roma un trentamila forestieri

dei quali se ponete che ciascuno spenda in tutto, per una media, due

scudi al giorno ,
sono gia sessantamila scudi (325 mil a franchi

)
al

giorno che si spargono nel popolo. Da queste fonti ha origine la sua

agialezza, che non ha uguale in altre conlrade di Europa; e sc Erri-

co IV desidero indarno, che ogni famiglia nel suo popolo potesse met-

tere la Domenica un polio nella pentola ,
voi polete tenere per certo

non esservi in Roma popolano ,
a cui manchi un po di carne ogni

giorno. Crederesle? Da alcuni ragguagli statistic!, isliluiti per quesio

capo da un mio amico, si raccoglie che in Roma si consuma per ogni

miile abitanli il triple di carne di do che per altrettanti se ne consu-

ma a Napoli, e quasi il doppio di cio die a Parigi. E n' ebbi curioso

argomeulo la scorsa setlimana in un artigiano , venulomi ad impe-

gnare per non so che sua faccenduola; il quale, per descrivermi lo

stalo compassionevole a die era ridotto, mi cliceva essere egli colla sue

famiglia venuto a tale, die ma'ngiavano appena minesira e lesso. Di---

temi : in quale contrada sarcbbe pur possibile un talc concello?



320 CONVERSAZIONI SOPRA IL POTERE TEMFORALE DEI PAPI

Merc. Or non e qucslo quello clie io diceva
;

il nostro popolo doe

voler vivere molto bene, lavorar poco e pigliarsi spasso?

Segr. Un fiore, Signor mio, non fa primavera; cd un caso imico,

ricordalo cosi per un modo di esempio dall' Avvocalo, non e argo-

mcnto die lutli siano in Roma cosi disposli.

Aw. Cioe, cioe inlcndiamoci ! Cosi e disposla per tutto 1' umana

natura. Nei paesi crisliani quclla inclinazione si combalte, e comune-

meute si vincc coi motivi di coscienza c col scntimcnto del doverc ;

ia soeiela moderna, poco crcdendo a qucsto, e nicnle a quella, vi

prowede colla fame, e se occorre colla carccre. E voi capite bene

die, essendo qucslo mezzo piii efficace dell'allro, non sarcbbe mara-

viglia se il popolo romario oiferisse- qualche caso di eccezionc piu

frequenle die allrovc. Che se venissero mai a ingentilirlo gli amici

del nostro sor Toto, penserebbero essi a mellerlo solto il tordiio, per

isprcmerne quanlo piu si potesse sangue colle imposte, e sudore

i-olla fatica. Ma (indie e govcrnalo da un Principe, die si chiama

Padre e Sanlo, non dobbiamo scandolezzarci se il popolo viva uma-

namenle, abbia qualche respiro, cd a quando a quando si pigli pure

allegramenle qualche diporto.

Segr. Scandolezzarcene! e perche? A me pare anzi die do onora

grandemcnle i Ponlefici
;
e se il popolo capisse bene il suo inleres-

se, anche umanamenle parlando, si dovrcbbe mostrarc lielissimo

dello averlo la Provvideiiza commesso per govcrno a tal Principe.

E, sia detto a suo onore ! noi medesimi abbiamo visto che se ne mo-

stra. E di qui meno di qualunque aliro dovremmo noi riprendere i

diporti campestri di questo popolo, in quanlo appunlo da uno di

quelli prendemmo occasione di discorrcre tulle le verila rilevanlis-

sime, die nelle nostre due Conversazioni si sono chiarite nella raia

mcnlc, e forse raddrizzale in quella del signer Antonio.

Aw. Se cio fosse avvenuto, io avrei grandc ragione di rallegrar-

mi del tempo speso in cosi ulile discorso e con si degni amid.

Merc. Se voi non aveste fat to altro die fornirmi molta materia a

riflettere, io ve ne dovrei sapei'e assai grado. Yi prometlo dunque

di tornarvi sopra col pensiero posalamentc, e mi confido che non

sara indarno. Ad ogni modo sc abbiamo avuto occasione voi di dir-

mi cosi pregevoli cose, ed io di ascollarlc, e indubilalo che tulli c

(re ne andiamo debilori ad Un Ollobrala a Monlemario.
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Gloria di S. Pier Damiano e del suo tempo per ALFONSO CAPECELA-

TRO, Prete dellOratorio di Napoli. Firenze, Barbera, 1862.

Un Vol. in 8. di pagg. XIX e 594.

Dopo aver regalato all' Italia la Storia di S. Caterina da Siena,

da noi altrove encomiata 1, un nuovo e prezioso dono le offre oggidi

il chiarissimo P. Alfonso Capecelatro con questa di S. Pier Damiano;

il quale nel secolo XI ebbe e compie nella Chiesa di Dio una missione

non meno ardua e gloriosa di quella che fu, trecento anni dopo, com-

piuta dalla maravigliosa Vergine Sanese. Tra i grandi uomini che in

quel secolo Iddio suscito per soccorrere ai grandi bisogni della sua

Chiesa, due primeggiano sopra tutli
,

S. Gregorio VII e, poco mi-

nore di lui, S. Pier Damiano
;
e le vite loro sono talmente intrecciale

ton tutte le vicissiludini, idolori, lebattaglie elevittorie della Chie-

sa, che il racconto di quesle quasi tutto si contiene nelle biografie

clei due Santi.

1 Serie III, Vol. VIII, pag. 589 e segg.

Serie V, vol. r, fasc. 309. 21 27 Gennaro 1863.
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Ora di Gregorio VII noi avevamo gia una pregevole Storia, scrilta

dal protestante Voigt ;
ed un'altra assai piu voluminosa e piu prege-

vole abbiamo avula ultimaraentc dalla penna del Gfrorer 1
;
la quale

e da desiderare eke venga anch'essa, come quella del Voigt, volga-

rizzata quanto prima ad uso degl' Ilaliani. Ma di S. Pier Damiano

niuna Storia aveasi fmora che distesamenle ne raccontasse le mira-

bili geste, ne ritraesse al vivo lo spirito ed il caraltere
,

e mettesse

soprattutto in chiara luce 1' influenza potentissima ch' egli esercito

nella societa cristiana del suo tempo colla santita ammirabile della

yita, colla dottrina ed eloquenza degli scritti
,
e coll' operosila indc-

fessa nei Concilii, nelle Legazioni e nei maggiori negozi della Cbiesa,

ove i Papi lo adoperarono. Non gia die fossero mancati biografi a si

gran Santo
;
ma essi, quale per uno, qual per altro rispetto ,

lascia-

yano tuttavia molto a desiderare. II piu anlico Ira essi ed il piu au-

torevole e S. Giovanni di Lodi, il quale scrisse con molta unzione e

fedella la Vita del Santo
, di cui era stato discepolo e negli ullimi

tempi indivisibil compagno ;
diffondendosi tultavia nei miracoli 6:

nelle visioni e nelle eremiliche austerita del Damiano piu voloulieri,

che nelle opere pubbliebe del suo zelo. Le Vile poi, che del Damiano

scrissero nei secolo XVI Giovanni Antonio Flaminio prete della Cirie-

sa Faentina 2
,

il Camaldolese Agoslino Fortunio nei V libro delle

1 Papst Gregoriw VH und sein Zeitalter , Sciaffusa, presso Hurler,.

1839-01 . Tutta 1' Opera e in 7 gross! volumi
,
ed ha riscosso in Germania

grandissimi applausi, siccome una delle piu profonde e sode, che abbiano

cola veduto la luce da molti anni a questa parte. L' Autore
,
ch' era Profes-

sore di Storia aU'Universita di Friburgo, mori, il 6 Luglio del 1861, in Carls-

bad, appena consegnato il manoscritto dell' ultimo Volume; e lascio un'O-

pera posluma intitotota : Geschichte dcs achtzchntcnJahrhunderts (Storia del

Secolo XVIII) ,
che ora viene pubblicata dal Dottor Weiss, Professore di

Storia allTniversitii di Gratz. II Gfrorer era gia oelebre per altri lavori sto-

rici, tra i quali il piu ragguardevole e YAUgemcine Kirkengcschiclite (Storia

uuiversale della Chiesa) ; e le opinioui in lui generate dai profondi studii

inchinavanlo al Cattolicismo, anche prima che ne abbracciasse
,
come feca

negli ultimi anni, la professione.

2 II Capecelalro (pag. 32) chiama il Flaminio, antichissimo scrittore della

Vita del Santo. Ma 51 vero e che egli fiori nei Secolo XVI, come il Forlunio-
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Istorie Camaldolcsi ,
c Girolamo Rossi nel Libro Y dellc Storie Ra-

Yennati 1
quasi altro non sono che ripelizioni o compendii dclla Vila

di Giovanni
; eppercio 1' Henschenio riputo superfluo di aggiungerlo

a quesla negli Ada Sanctorum benche tutte abbiale pubblicate il

Cassinese Costantino Gaetani in fronte alia grande edizione che delle

Opere del Damiano inlraprese ai tempi di Paolo Y. Piu tardi, cioe

sul principio del secolo scorso, compose in latino una lunga Yila del

Damiano, Giacomo Ladercki
,

il continuatore del Rainaldi e del Ba-

ronio
;
se non che alia mole non risponde il pregio del libro

,
non

poco infetto (come nota il Capecelatro) di quei vizi che corruppero e

fecero qualche volta risibile la letteratura del seicento, e non iscarso

d'errori che gli attirarorio le riprensioni , troppo acerbe per avven-

iura
,
del dotto Camaldolese, Guidone Grand! 2.

Ottimo consiglio fu pertanto quello del Capecelatro ,
di colmare

questa lacuna, e di questo gran Santo ilaliano dare agl' Ilaliani una

Storia, la qualc degnamente rispondesse e alia grandezza del sog-

gctto e all'esigenze moderne della scienza storica. A tal uopo egli si

valse non solo delle fonti sopra descritle
,
ma di due allre eziandio

di sommo valore. Cio sono primieramente gli Annali Camaldolesi
,

scrilti dai doltissimi Mittarelli e Costadoni
,
dove trovansi raccolte e

con severa critica vagliate le piu sicure nolizie intorno al Santo.

L'altra fonte sono le Opere stesse del Damiano, il quale, nelle Epi-

stole e negli Opuscoli sopratlutlo, non pure ha arricchito la Chiesa di

quei tesori di dottrina
, per cui merito di essere noverato da Leone

XII tra i suoi Dottori, ma colla veemente e immaginosa parola, onde

e il Rossi. Veggasi la notizia che ne da 1'Henschenio (Acta Sanctorum, 23

Febr.), nel num. 12 del Commentarius praevius, de 5. Petro Damiano.

1 La Yita che di S. Pier Damiano scrisse in volgare 1'Abate Camaldolese,
Silvano Razzi, non e quasi altro che il volgarizzamento di quella del Rossi.

2 Dissertatio de S. Petri Damiani ct AveUanitarum Inslituto Camaldulen-

9i. Questa dissertazione fu stampata dal Grandi, con tre altre Disserta'iones

Camaldulenses, in Lucca nel 1707, coi tipi del Marescandoli
; poi venne po-

sta in fronte all' edizione delle Opere di S. Pier Damiano
,

fatta in Venezia

nel 1743 sopra quella del Gaetani
;
ed ultimamente fu ristampata dal MIGNE

nel Tomo CXLIY della Palrologia latina, che e il I di S, Pier Damiano.
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flagella Ic corrultele del suo tempo ,
e versa fuora i bollenli aflelli

del suo cuore ,
ha lascialo di se medesimo un ritrallo vivissimo c

parlanle. Ora il Capecelatro fa uso continuo degli scritti del Santo ,

recandone yolgarizzati lunghi e bei tratli, col che viene mirabilmente

autenticato al medesimo tempo ed abbellito il suo racconto.

L' Opera 6 divisa in nove Libri, ai quali precede un' ampia Inlro-

duzione , eseguono, a manicra d'appendice, alcuni Schiariinenti-

Neirinlroduziono 1'Aulore mellc innanzi un quadro del secolo, in cui

fiori il Damiano, e delle trisle condizioni a cui Irovavasi condotta la

Chiesa, colpa della prepolcntc ingerenza che 1'Impero e le fazioni

eransi usurpale nelle elezioni dei Pontefici e dei Vescovi
,

e della

schiavilu onde i Polentati laicali argomentavansi di opprimere 1'or-

dinc ecclesiaslico. Di qui erano nale quelle due grandi piaghe che la-

ceravano il seno alia Chiesa
,
la simonia doe e 1' inconlinenza del cle-

ro
,
con tutta quella orrenda sequela di disordini

,
di corrultele e di

scandal! in tutto il popolo cristiano, che da si ree sorgenli era infal-

libile lo scalurirne. Ma quel germe divino ed immortale di vita che e

aella Chiesa, non tardo a produrre dal seno stesso di lei il rimedio a

si grandi mali ;
e il rimedio le venne dal monachismo, ch' era appunlo

il piu incorrotto de'suoi membri. Quando il clero secolare per la si-

monia e la lascivia era universalmenle viziato, fiorivano piu che mai

di austere e sublimi virtu i chioslri. I Cluniacesi in Francia, i Cassi-

nesi e i figli del gran Romualdo in Ilalia
, godevano soprattulto fama

di Sanli, e dal loro grembo uscirono allora i piu polenti e maravi-

gliosi riformatori del mondo : Ira i quali furono principalissimi San

Pier Damiano e S. Gregorio VII. Ma qui giova recare le parole stes-

se dell'Autore, e il parallelo nobilissimo con cui, ponendo in riscon-

tro il carattere e la missione dei due Sanli
,

s' introduce a raccon-

lare la sloria del Damiano.

Entrambi monaci
(
cosi egli

1
)

di vita severissima e di smisu-

rata virtu; cntrambi italiani; 1'uno (il Damiano} quasi precursore

dell'altro; quegli forse maggiore di cuore, quesli di menle; quegli

phi meditative, piu austero a se medesimo, quesli piu operoso, piu

1 Pag. 24 e segg.
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austero ai potenli; 1'uno deputato a santificare la Chiesa con la effi-

cacia dellc sue parole, 1' altro a governarla con la potcnza del suo

volcre. Ma cio che piu rileva nei due Santi, e che piu veramente ce

ne scolpisce la natura, e che amendue soslennero con gran virili&

di proposito ed audacia di fatti le sante guerre del Signore ;
ma cia-

scuno di loro si puo dire che specialmente pugnasse nel suo campo

peculiare. San Gregorio VII combatle la pugna terribilissima che la

Chiesa sostenne contro i suoi nimici esteriori
,

il Damiano quella non

meno ostinata che le faceano internamenle le corruzioni ed i vizi :

la operosila robusta dell' uno si manifesto nelle guerre guerreggiate

per rivendicar alia Chiesa la liberla dai principi c dalle fazioni
,
lo

spirito severe e meditative dell'allro in quella combattuta per darle

la liberta dalle passioni e dai vizi. Erano due lotte di religiosa liber-

ta, entrambc difiicilissime
,
massime ove si guardi alle condizioni

degli uomini e dei tempi ; quella di Ildebrando piu bella ed appari-

scente, questa del Damiano (io osero dirlo ad onta dei clamori del

volgo imperilissimo) piu nobile ed alta. L' opera del Romito prece-

delte quella del Pontefice
, poiche allora poteasi cfficacemente libe-

rare la Chiesa dalla secolare sen itu
, quanclo, ringiovanita al pos-

sibile nei suoi costumi
,
comincio a riacquistare quella pienezza e vi-

goria interiore, che poscia si tradusse al di fuora nelle pugne della

sua liberta. Ma poiche tutti i mail di quel tempo s' intrecciavano

gli uni gli altri, avvenne che , siccome dalla diminuzione de' vizi

nell' episcopato surse la liberta della Chiesa, cosi dall'acquistata li-

berla derive il pieno trionfo della virtu crisliana sopra i simoniaci c*

gl'iinpudici. In tal guisa entrambi questi Sanli per diverse vie con-

ferirono ad un medesimo scopo, ed uniti insieme operarono la gran-
de trasformazione della Chiesa del Nazareno nel secolo XI.

Ben e vero che 1' opera di trasformare la Chiesa nel secolo XF
si suole attribuire ad Ildebrando

; ma a me pare sapientissimo cio

che scrive il Balbo: Gregorio VII, come tulti gli altri veramente

grandi , non fu grande solitario
,
ma accompagnato ;

il piu grande
<( fra uno stuolo di grandi; un grandissimo, che non disdegna ne

invidia gli altri ma se ne aiuta 1. Or tra i grandi, che gli fanno

\ BALBO, Sommario della Storia d' Italia ecc. Eta quinta, sul fine.
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corona, e primissimo quell'austero romito Pier Damiano, che nasco-

slo nella solitudine nei primi anni, visse vita piuttosto angelica eke

umana
;
e poscia uscendone fuora parvc un Kiiracolo di uomo, posto

da Dio per innamorar tutti i Cristiani dei beni celesti e durabili. Pier

Daraiano, ricchissimo di vita piu che non soleano essere gli uomini

pur cosi vivi del medio evo ;
di anima fervida e bollente

;
nalurato

ad una virtu solitaria e rigidissima ;
fu non saprei se piu monaco od

apostolo, o raeglio, con mirabile intreccio, 1'uno e 1'altro ad un tem-

po. Egli romito, vescovo e cardinale, non ebbe altro che un grido

in lutta la sua vita, e fu il grido della virtu cristiana contro la si-

monia e la incontinenza, onde e chierici c laici si macchiavano
;
non

visse per altro
,
che per tuonare terribilmente contro questi peccati.

Ovunque si recasse, con 1'esempio, con la parola e con le lagrime

imprecava ai malvagi contaminatori delle cose sante, flagellandoli

con la focosa eloquenza del suo discorso e piu con la smisurata pos-

sanza della sua virtu. Mandalo pel mondo da parecchi Pontefici, Ste-

fano IX, Nicolo II, Alessandro II, corse di cilta in citta. togliendo le

Infule episcopali dal capo di coloro, che le aveano insozzate di si-

monia o di lascivia. Chiamato ne'concili, domando leggi per diradi-

care questi pessimi vizi dalla Chiesa ;
rientrato nella solitudine del

romilorio
,

scrisse fulminee parole conlro i contaminati da si falte

brutlure, e stanco il cielo con le sue prcghiere pel miglioramenlo dei

clerical! costumi. Brevemenle, fu angelo di Dio mandate principal-

merite per iscuotere coloro che, dimentichi dell' altezza dei loro mi-

nisteri, erano infiacchiti dalla cupiditk dell' oro e dei piaceri. Noi

yedremo quanlo riuscisse efficace in questa grande missione ed in

tulte le altre la sua opera e la sua parola; lo incontreremo spesso

consigliero e ministro a lato de' Pontefici del suo tempo e d' Ilde-

brando
;

il vedremo infine mancare ai vivi poco prima che quel som-

mo ascendesse la Sedia pontificale, di dove con 1' alta potest5> delle

chiavi scosse il mondo e compi T opera del Damiano.

Cos! conchiude il Capecelatro la sua Introduzione; ed abbiamo vo-

luto riferirne intiero questo splendido tratto, non solo per dare ai lel-

iori, nuovi di lui, un saggio dello spirito e dello stile dello Scrittorc,

ma principalmente pcrche, volendo stringere in brevi parole il con-
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cetlo e la soslanza di lutli i nove Libri che seguono , non avremmo

sapulo farlo con formole piu precise e piu vivo di quel clie ha fatto

1'Autoro medesimo in questo egregio ritratto del Santo, da lui pos lo-

in fronle alia sua Sloria. Delia quale lasciando intiero al leltore il

diletto che ne trarra, sludiandola nel volume stesso del Capecelatro,

noi ci riserberemo qui solo 1' ingrato compito di notare, con buona li-

cenza del ch. Autore ,
alcune uicnde che vi s' incontrano : pochi e

leggier! nei in mi bel volto, ma che pure e debilo nostro il non tra-

sandare inosservali.

Toccando, a pag. 10, dei Papi del secolo X e dei tempi di Teo-

dora e Marozia ed Alberico, il Capecelatro ripete e deplora le orrende

corruttele, onde il Baronio e dopo lui quasi lutta la turba degli sto-

rici hanno gravato la Corte Romana di quell' epoca, sulla fede prin-

cipalmente delle storie di Liutprando. Ma, dal Baronio in qua, nuovi

sludii si sono fatli inlorno a quei tempi si oscuri, e nuovi document!

sono venuli in luce, i quali mostrano quanto poca fede sia da pre-

stare a quella pessima lingua che fu Liutprando ,
e dileguano , non

tulle certamente, ma gran parte almeno di quelle nere calunnie,

ond' egli tramando ai poster! infamata la memoria dei Pontefici e di

Roma nel suo secolo. Vasto e gravissimo argomenlo di storia, ch&

qui non altro possiamo fuorche accennare.

A pag. 13, in nota, 1'Aulore lascia dubbio se Leone VIII debbasi

avere come Ponlefice o come Antipapa ;
e rimanda il leltore al Ba-

rorito, al Pagi e agli altri scrittori di storia ecclesiaslica. Ora, che

alcuni scrittori lo abbiano noverato tra i Papi legiltimi, e che nella

serie dei Papi omonimi il nome suo faccia numero
, egli e cosa in-

dubitata; ma che oggidi altri creda tultavia dubbia la illegittimita

della sua creazione, ci reca maraviglia. II Baronio prova a lungo 1

che il Sinodo Romano del 963, in cui fu deposto Giovanni XII e gli

venne surrogato il protoscriniario Leone, fu al tutlo illegitlimo e

nullo
;
c la sua dimostrazione conchiude dicendo : Haec , ut scias e

numero Leonum Ponli/icum hum pseudoleonem explodere 2. E col

1 Aim. 963, num. XXXI e seg.
2 Ivi, num. XXXYIII.



328 RIVISTA

Baronio concorda inleramenlc il Pagi 1, e concordano iutli i piuac-

creditati espositori di quel fatlo
;
tra i quali mentoveremo solo il piu

recenle per avventura di tutti, cioe il prof. Floss di Bonna, il quale

nel suo dotto lavoro sopra Uelezione dei Papi sotto yli Oltoni, chia-

ma senza niuna dubitanza canonicamente nulla 1'assunzione di

Leone e privi di ogni valore Iutli i suoi alti 2
.

Parimente meno esatto ci sembra quel che si legge a pag. 205
,

dove, dopo aver narrato la guerra di S. Leone IX coi Normanni e il

Tratlalo di pace, in cui il Papa die al Conte Unfredo 1' inveslitura

delle tcrre gia da essi occupate ,
il Capecelatro soggiunge : Cosi

quel Trattato giovo ad ambe le parti, acquistando il Papa dritto di

sovranita sopra terre che innanzi non yli appartenevano, ed i Nor-

manni ecc. Ora, antichi erano i dirilli per cui alia S. Sede apparte-

nevano quelle terre, e se ne leggono regislrali e ampiamente discussi

i titoli presso il Borgia nella Itreve istoria del dominio temporale

della Sede Aposlolica nelle Due Sicilie, e nella Difesa del medesi-

mo : opere in quest' argomento maestre. Ed a quei diritti appunto

aveano fatto appello i popoli delle Puglie, invocando 1' aiuto di Leo-

ne IX contro gl' invasori Normanni
,

dicenles Apuliam sibi
(
cioe

Leoni] iure competere, el praedccessorum suorum temporibus iuris

Ecclesiae Romanae fuisse 3. D' altra partc, se i Normanni erano

occupatori ingiusti di quelle terre, e come tali appunto venivano

guerreggiali dal Papa, essi non poteano colla loro dedizione confe-

rire al Papa niuna Sovranila sopra le terre medesime. Lsonde <ftn-

vien dire che la Sovranita
,

in virtu di cui Leone IX die 1' invesli-

tura ad Unfredo, fosse anteriore alia dedizione stessa
;
e tale fu real-

mente per quelle ragioni ed in quei modi che vengono dal prelodalo

Borgia dottamenle spiegati. Con qucsle avverlenze, sarebbero altrcsi

1 Ann. 963, in Critica, num. II.

2 Die Papstwahl itnter den Oltonen etc. Friburgo in Brisgovia, Herder,

1858 Ivi a pag. 2 si legge: Leos Erhebung ist kdnonischntehtig, seine Er-

lasse und Verfugunyen haben rechtlich keine verbindende Kraft.

3 GOFFREDO MALATERRA, Historia Sicula L. I, c. 14, presso il MURATORJ,

Re-rum Hal. t. Y, pag. 553.
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da modificare Ic spiegazioni die, a pag. 215, 1'Autorc adduce inlor-

no ai dirilli die ebbe il Papa di muovere ai Normanni la gucrra.

Altrove, discorrendo 1'Autore dclle due potesta, ecclesiastica e ci-

vile, benclie egli comballa quei die vorrebbero oggidi la loro sepa-

razione, d sembra nondimeno Iroppo largo con essi di concession*,

allorche dice : Forse, quando le due potesta saranno libere signore

di se stesse, le ragioni del combattersi addivcrranno minori, meno

violento sara 1' urtarsi del loro campioni e piu sieuro il trionfo. della

yerita e della giustizia : forse, quando 1'una polesta sara indipendente

dall'altra, ciascuna si accorgera che smette tulle le sue forze, si sfi-

bra e si annienta nell'entrare nel campo non suo 1. Se voi togliele

quel forse, le proposizioni qui reel tale poco o nulla sembrano diffe-

rire da quelle fallacie, che i predicatori della Chiesa libera in libero

Stato hanno oggidi sempre in bocca. Ma basta egli un forse a medi-

care 1'errore di una proposizione? E si puo egli concedere, ancorche

dubitando
,
una sentenza

,
la quale, presa assolutamente, sarebbe al

tulto da negare? Noi ne rimetliamo il giudizio al chiarissimo Autore,

il quale riandandole frasi sopraccitalc scorgera per avventura ch'el-

le non Iroppo si accordano col rimanente del suo discorso e con

quelle massime, ch' egli ottimamenle attribuisce in ogni tempo alia

Chiesa, di unificare e comporre in amorevole accordo lo spirituale col

temporale ,
la religiosa colla civile societa.

Ne possiamo trasandare un' altra frase, improvvidamenle sfuggita

dalla penna dell' Autore a pag. 311. Ivi, facendosi a recitare le me-

morabili parole, con cui il Damiano, dopo adempiuta la difficilissima

Legazione di Milano, soltopose al giudicio della Sede apostolica

quanto egli avea cola operato, il Capecelatro nota che esse ben ci

moslrano come gli animi virili di quei tempi sapevano accoppiare la

santa liberla delle opere con la debita soggezione alia prima Sede,

e cansare il vizio dei cherici del nostri giorni, di essere o servili

o rubelli. Ball' animo dello scrittore era certamente lonlanissimo

il voler tacciare
,
cosi in globo ,

il clero odierno o di servilita o di

1 Pag. 387.
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ribellione alia Sedc apostolica; ma cgli e pur verissimo che Ic suo

parole suonano cotale accusa, e niun temperamento contengono che

DC sminuisca 1' universalila o la durezza. La quale tanto e mono da

sofferire oggidi, quanto piu sono manifcste e splendidc le dimostra-

zioni di devozionc, di ubbidienza e di unione die dall' Episcopalo c

dal Sacerdozio di tutlo il mondo cattolico vengono date conlinua-

mente alia Sede di Pietro : sicche forse non v'ebbe mai tempo, in cui

quesla Sede riscuolesse da tutli gli ordini della gerarchia tanto fer-

vore e tanta unite di omaggi, e di omaggi cui niuno certamente ose-

ra chiamare servili, se pure servilitk puo mai essere nella sogge-

zione al Vicario di Cristo.

A queste osservazioni un' altra aggiungeremo di minorc impor-

tanza. Essa riguarda una correzione di computo da fare apag. 81,

dove 1' Autore per distrazione assegna a Pasquale II un pontificato

di ben 29 anni, cioe dal 1089 sino al 1118 : errore confermato

subito appresso ,
col dire che Pier Damiano era gia morto da di~

ciotto anni (mori nel 1072) quando 1'altro (cioe Pietro degli Onesti,

da alcuni Autori malamcrile confuso col Damiano
}
vedeva la elezio-

ne di Pasquale in Ponteficc
;
bcnche implicitamente disdetlo indi

a poco ,
col noverare didannove anni tra 1' elczione di Pasquale

( che veramente fu nel 1099
)
e il 1118. Inollre, poiche il Damiano

mori nel 1072 e Pietro degli Onesti vivea tuttora nel 1118
,
si dee

disgiungere 1' uno dall' altro
,
non di soli trentasctte anni

,
come

ivi soggiunge 1'Autore, ma di quarantasclte ;
do che vicmeglio con-

ferma la tesi ivi spiegata dal Capccelatro, della dislinzione tra i due

Pietri.

Per ultimo, indicheremo una breve giunta da farsi
,

in fine del-

TOpera, allo Schiarimento III, dove T Autore ha raccolto tutle le no-

tizie bibliografiche ,
che intorno alle opere di S. Pier Damiano, alle

<Mlizioni ed ai manoscritti loro
, gli e venuto fatto di trovare. Quesla

giunta ci e data dal Mai
,

il quale, riscontrando coi codici Vatican!

1' edizione per altro diligentissima che il Gaetani avea fatto, due se-

coli innanzi
,

di tutte le opere del Santo
,
rinvenne alcuni preziosi

opuscoli , sfuggili alle indagini del dotto Cassinese
;
e li pubblico
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nel Tomo VI della sua Scriplorum veterum Collectio nova-1. Essi

sono : 1. La relazione islorica De Gallica profectione domni Petri

Damiani et ems ultramontano itinere , scritla da un monaco Avel-

lanese, clie fu compagno del Santo in quella spedizione, e conserva-

ta ncl codice Vaticano 4920
, quasi coevo all' eta del Danriano. 2.

Expositio Canonis Missae secundum Pelrum Damiani, opuscolo pre-

gevolissimo del Santo Doltore , indicate gia dal Montfaucon e dopo
lui dal Capecelatro (pag. 580) : esso trovasi nel codice Vaticano del-

la Regina di Svezia
, segnalo col uumero 524. 3. Teslimonia Novi

Testamenti, clie un discepolo del Damiano raccolse da' suoi Opusco-
li : essi fan seguilo e compimento ai Teslimonia Veteris Testamenti

pubblicali gia dal Gaetani, il quale non vide il codice Vaticano 4930,

dove si Irovano gli uni e gli altri. 4. Due lellere del Damiano, trat-

te dal codice tesle citato
;
Y una scrilla a un certo Bucconi filio ka-

rissimo, a cui il Santo spiega come Iddio, nell' infliggerci i suoi ca-

slighi , si valga ora degli angeli buoni, ora dei caltivi; 1'altra e un

frammenlo inedilo di un' Epistola ad Henricum Archiepiscopum Ra-

vennalem, nel quale il Damiano tratta del pane fermentalo e dell' a-

zimo ,
e mostra F uno e 1' altro poter esserc maleria del Sacrificio

eucarislico.

Conlidiamo che queste poche osservazioni
,
come non iscemano

pregio ad un lavoro per lanli capi commendevolissimo
; cosi saran-

no prese dall' egregio Autore in buona parte ,
e come argomento di

quello amore per la verila
,
dal quale egli si mostra cosi sincera-

menle ispirato.

1 Furono ristampati poi dal MIGNE nel Tomo GXLV
( pag. 863-910

)
della

sua ricchissima Patrologia latina.
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II.

// Governo temporale del Papi yiudicato dalla Diplomazia fran-

cese. Raccolta di Document!. Un vol. in 8. di pag. VII, 152.

Parigi, Denlu 1862 l.

C' informa la Prefazione dell' opuscolo qui sopra annunzialo eke,

in sul finire dell' anno 1861
,

1' Altezza imperiale del Principe Na-

poleone si diede lulta a lunghi e faticosi sludi per enlro agli ar-

chivii diplomatic! di Francia : dai quali, non indecoro pulcere sordi-

da, usci con una messe preziosa di varie opinion! pronunciate ,
nel

corso di quasi due secoli, sopra il Polere lemporale dei Papi dagli

uomini di Stalo di Francia nei loro document! ufficiali cd autenlici.

Questo erudito lavoro servi
,
e vero, di fondamenlo principale al

discorso, che il Principe pronunzio poi nel Senalo il di primo diMar-

zo del 1862
;
onde si poleva credere die le faliche di Sua AHezza

avessero gia oltenuto, almeno in questo mondo, il frulto e il prcmio

a cui avevano diritto. Ma questa non fu I'opinione del signer Hubai-

ne, Segrelario del Principe e suo giusto ammiratorc. 11 quale mal tol-

lerando che niuno ora, dopo pochi mesi
,
ne in Francia ne al trove,

pensasse piu ne alle dotle veglie del Principe ,
ne alia luce mirabile

cbe esse aveano diffusa sopra la grandc queslione del Dominio lem-

porale dei Papi, la quale pareva anzi che, nelia mcnle di tutti i savii,

procedesse per la via opposta a quella per cui la sapienza di Sua Al-

tezza aveva voluto sospingerla ,
credelle debilo di buono e leale Se-

gretario, il quale forse (chi sa?) aveva anclie avuta qualche parle

nelle dolte veglie soprammenlovalc, di supplicare prcsso lo sludioso

Principe, perchc gli fossero consegnati i preziosi documenli. Avutili

nelle mani, il signor Hubaine li rium in un bel librelto
,

li rifiori di

sue dolle osscrvazioni
,

li prcmuni di una sua acconcia prefazione, c

cosi uniti, rifioriti e premunili li presento, sccondo il solilo, a tutti

1 Le Gouverncment temporel des Papes iucje par la diplomatic francaise.

Recueil de Documents. Paris, Dentu 1862.
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eoloro che sono spregiudicati e mossi dal solo desiderio di rischia-

rare la propria coscienza. Giacche chi \oletc che offra il suo lavo-

ro ai pregiudicati ed a quelli che non si vogliono rischiarare? II

rischiarimento poi, secondo il Segretario, consistera in queslo che,

alia leltura di quei documenli, ogni savio verra nell'opinione degli

ambasciatori di Francia a Roma del decimoseltimo, del decimotta-

vo edel decimonono secolo, iquali, apparlencnti all'antica Monar-

chia, al primo Impero ed alia Restaurazione, tulti si vedono in que-

slo libro essere di accordo nel descrivere i vizii del Governo ponti-

ficio, e nel dichiarare che tale Governo non puo durare.

Le spettacolo di tanti illuslri diplomalici francesi dell' antica Mo-

narchia, del primo Impero e della Restaurazione, i quali tulti, per ii

lungo corso di ben dugento anni, vanno cantando in coro che il Go-

verno pontificio non pub durare, mentrc intanlo, non ostante questo

formidabile gallicinio ,
il Governo pontificio dura, e cascano invece

T antica Monarchia, il primo Impero e la Reslaurazione
,
un tale

spettacolo, diciamo, presentato fino dalla prefazione agli attoniti let-

tori, e, come ognuno intende, uno speltacolo falto apposta per dare

subito un'allissima idea vuoi della rara accorlezza degli autori dell'o-

puscolo, vuoi dell' anliveggenza politica dei prelodali diplomatici ed

uomini di Stato fatli, qui comparire neH'aileggiamento di tanle Cas-

sandre mentecatle, vaticinanti svenlure non alia casa di Priamo, ma
alle tende di Agamennone.

Ondeche si potrebbe quasi credere, che 1'mlenzione degli autori

dell'opuscolo fosse stala di dimostrare con esso sempre meglio la

saviezza e la bonta del Governo ponlificio che dura da tanli- secoli

come soda quercia, la quale neppuro si piega alia bufera delle chiac-

chiere, delle accuse, delle censure, delle calunnie, benche soffiate da

bocche illuslri; ed anche quando e fulminata dalla violenza brutale,

col suo tronco reslante pare ancor che si rida delle giovinette pian-

iicelle vicine.

Ma senza andar in cerca delle intenzioni,le quali pur troppo in

questo caso sono evidentementc pessime ;
e concedendo di buona

yoglia che gli autori di quest' opuscolo hanno cercato, come meglio

poteano, di nuocere al presente Governo pontificio, col trarre fuori
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dalle carte vecchie dcgli archivii diplomatic! di Francia, quanto veu-

ne loro fatto di trovarvi di satirico ed anche di calunnioso conlro il

reggimento lemporale degli Stati dclla Chiesa; noi nondimeno, leg-

gendo quell'opuscolo, o meglio quel libello, vi abbiamo trovato un

nuovo e sodo argomento in commendazione ed in difesa di esso reg-

gimento; in quanto die, supposta dall'un lato la bieca e maligna in-

tenzione degli autori dell'opuscolo, che cerlamente possono essere

sospettati di lull'allro che di aver voluto diminuireo dissimulare qual-

che difetto del Govcrno ponlificio ;
e dall'altro lato considerando la

millita, la sciocchczza, la ridicolezzae spessissimo ancorala eviden-

te falsita delle accuse che que' documenti contengono, crediamo-

poterne raccogliere la conseguenza che il Governo pontificio e mi-

gliore di tutli i Govern!
; giacche se da qualunque altro archivio di-

plomatico si eslraessero le relazioni degli ambasciatori sopra qual-

sivoglia altro Governo, nessuno uscirebbe da questa prova di nuovo

genere si innocente e si commendabile
, quanto ne esce ora il Go-

verno ponlificio presso ogni giusto estimatore delle cose. II prover-

bio che il diavolo non e cosi brulto come si dipinge, avra dunque

qui una nuova confermazione
;

se non rispelto all' intenzione, al-

meno certamente rispetto all' opera degli aulori dell' opuscolo.

Esso comincia col cilare alcuni brani di libelli satirici sopra if

nepotismo dei Papi. Dio buono! Qual fanciullaggine e mai questa di

cominciare una che pomposamente s' intitola Raccolta di documenti

con citazioni di libelli senza credilo ! Ma ne vedrcmo ben delle altre.

Intanto, poiche questa del nepotismo e \ accusa piu spesso lanciala

(in mancanza di meglio) contro il Governo di molti Papi, noi chie-

deremo qui agli autori dell' opuscolo, in primo luogo, come accada

che il nepotismo sia vizio ne' soli Papi ,
e negli altri Monarch! sia

anzi una virtu di famiglia ,
un indizio di buon cuore , o certamente

cosa che non si reca loro a gran colpa. In secondo luogo come acca-

da che mentre sempre si sparla di que' Papi che favorirono i nepoti,

non si parli mai in commendazione dell' immensa maggioranza del

Papi che non li favorirono. In terzo luogo come accada che mcnlre

sempre si menano lamenti dei mali venuti talvolta dal nepotismo,

non si voglia poi mai tener conto dei beni che spesso ancora ne sea-
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lurirono. Finalmenle come accada die non si faccia nessun easo

delle circoslanzc dei tempi ;
le quali non sono ncll' arbitrio dcgli

uomini
,

e s' impongono da se ad ognuno per quanlo sia grande

e sapiente. Le quali circostanze ne' seeoli passali imponevano si

faltamente talvolta quello clie chiamasi nepolismo , die a fare altri-

menti le cose dello Stato sarebbero con molta probabilita procedute

meno reltamenle. Le circostanze dei tempi, signer Segretario, non

si trovano belle e scrille negli archivii. Esse si vogliono sludiare

a lungo, e talvolta indovinare col buon senso; col quale soltanlo

si fanno le storie dei seeoli andati, e non cucendo insieme brani di

satire e versi di pasquinate. E
, per ispiegare la cosa con un esem-

pio chiaro, supponiamo eke di qui a due seeoli venga in capo a ta-

luno di censurare un Imperatore di questo mondo, il quale ad un

erto Principe suo parenle confido, per esempio, esercili in guerra,

minister! in pace, e perfmo luogolenenze in Africa. Supponiamo che

questo chiunque siasi, o per malanimo o per ignoranza o per ambe-

due, non conosca o non voglia conoscere la prudenza, la saviezza ,

il valore, la probita, le qualita tutte eminenti del Principe parente,

ne le altre circostanze che resero talvolta impossibile al capo della

famiglia di non servirsi della sua opera, ed accusi percio senz'altro

rimperalore di nepotismo. Che cosa si dovrebbe rispondere a que-

sto censore? Per fermo qualche cosa di simile a quello che, almeno

con uguale ragione, possono e debbono rispondere ora i savii alle

accuse di nepotismo lanciate contro i Papi, come da molti altri, cosl

novellamente dagli autori di questo libello. I quali, al lume di que-

sla supposizione, recata qui a sola dichiarazione della materia, cre-

diamo che potranno, se di buona fcde il desiderano, vedere di per

^se, se non altro, 1' inopportunita nella loro bocca dell'accusa di nepo-

tismo contro i Papi ;
la quale, quand' anche si provasse riproyevole ,

non fa piu al proposito ora che il nepotismo e alia moda da per tutto,

eccetto die nel Governo pontificio.

Se questo primo documenlo tratto, non dagli archivii, ma dalle

pasquinate del tempo, non prova per se medesimo il mal governo

dei Papi piu di quello che provi il mal governo d' altri Principi anti-

chi e moderni, molto meno il prova il secondo del signor De Cou-
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langes, del quale non si recano altro, che quesle poche parole in pio-

na lode del Papa Innocenzo XII e del suo governo. Questo Papa,

dice 1'ambasciatore, e caritatevole verso i poveri, senza parenli, ferroo

e disinleressato. Non par egli che questo brano sia sfuggito all'ocu-

latezza dei revisori delle stampe? Ma subito gli vien dietro una pre-

tesa relazione del DucadiChaulnes, il quale fin dal 1667 incominck

la litania di coloro che profetizzano la caduta dello Slalo della Chiesa.

E sono curiosi i motivi di questa profezia. I quali si riducono a la-

gnanze vaghe e generali sopra la mancanza di danaro e la poca

pralica dei Prelati nelle cose di Stato. Piangeva il Duca di Chaul-

nes la probabile caduta del governo del Papa ;
e non sapeva che i

Papi avrebbero invece pianto sopra la caduta effettiva della Monar-

chia di Francia. Piangeva la mancanza di danaro della S. Sede; e non

sapeva che la S. Sede avrebbe dovuto poi empire colle sue casse il

vuoto delle casse francesi sotto il Diretlorio. Piangeva la poca pra-

tica di governo dei Prelati
;
e non sapeva che questi Prelali avreb-

bero poi veduta la Francia relta dalla sapienza dei Robespierre.

Saltiamo, dice qui il lesto Segretario, saltiamo lo spazio di ollre-

a un secolo, e dal 1667 passiamo al 1765. E perche questo salto?

Per fermo perche in questo secolo nulla ha trovalo il fedele Segreta-

rio di scrillo contro il Governo papale dagli ambasciatori di Francia.

I quali pero non e a credere che stessero un secolo senza scrivere

nulla. Se dunque scrissero e non iscrissero accuse (che se le aves-

sero scritte, il Segretario non avrebbe fatto quel salto), e da crede-

re che scrivessero lodi. Ma queste sono prudentemente taciute per

amore di brevita. Davvero e una provvidenza che si male cause ab-

biano si mali avvocati, i quali neanche sanno nuocere con giudizio.

Saltiamo dunque un secolo inlero, pel cui lungo corso gli ambascia-

tori francesi non ebbero che dire contro Roma, e veniamo invece al

secolo empio per eccellenza
,
al secolo della reggenza , della rivo-

luzione, dei volterriani ,
del frammassoni. Veniamo al secolo piu

lurido della storia di Francia. Veniamo al secolo decimoltavo. In

esso trionfera certamente 1'eloquenza degli antichi, come dei mocler-

ni nemici della Chiesa e del Papa.
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Or bene
,
che Irova egli a ridire conlro 11 Governo del gran Cle-

mente XIII il Marchese di Aubcterre? Lc sue relazioni sono qui re-

cate a prova di mai governo ;
ma se si leggano con occhio veramen-

te spregiudicato, esse possono servirc di prova pel contrario. Giac-

che non vi si trovano die le solite vaghc censure sopra lamancanza

di danaro, il nionopolio e la poca coltivazione della campagna roma-

na : difelti che
,
volendo cercar bene ,

sarebbe stalo agevolissimo il

Irovarli allora in Francia ed allrove. E Dio voglia clie non si Irovi-

no anche adesso in raolti paesi piu, che non nei secoli passali nello

Stalo Ecclesiastico. Quanto a noi qucslo sappiamo, che mai le finan-

ze del Papa furono si a sccco, come le francesi nel tempo della ri-

voluzione, ed ora le italiane. E se si dec credere a molti economist!

francesi, si trovano ancora presenlemente nclla slessa Francia terre-

ni incolti molto piu che nello Stalo ponlificio. Non diciamo cheque-

sti non siano difetli. Ma se volele per simili colpe abolire un Go-

verno, perche si ha da cominciare appunto da quello del Papa? Del

resto il Governo del Primo Napoleonc , quando s' impossesso di Ro-

ma
,
vi mando uomini peritissimi in agraria , perche sludiassero ,

come migliorare le campagne romane
;
ma questi , dopo molta spe-

culazione, conchiusero che non si poleva nulla tenlare di meglio di

quello che avevano gia falto i Pontefici.

Cio che il Segretario segue a scrivere, compendiando le relazioni

degli ambasciatori di Francia, sopra le angosce del successore di

Clemente XIII, fatlo bersaglio della piu iniqua pressione e delle piu

perfide tramc diplomatiche che mai si siano adoperate conlro un

Principe, merilerebhe di essere qui copialo per disleso, perche i let-

tori vedessero fin dove puo spingersi 1' ignoranza di chi copia docu-

ment! senza intenderli. Che se il nostro copisla avesse intesi quesll

che egli qui reca
, avrebbe certamente capito che essi, lungi dal

dimostrar nulla conlro il Governo della S. Sede, dimostrano anzi

ad evidenza quanto fosse degno di pieta e di compassione Cle-

mente XIV, cui volcano forzar la mano le Polenze allora piu po-

lenti del mondo, alleate, per propria piu che per altrui sciagura, ad

opprimere il debole e 1' innoceute.

Serie V, vol. V, fasc. 309. 22 27 Gcnnaro 1863
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Ognuno del resto puo congetlurare che cosa dovesscro scrivc-

re di Roma alle loro corti ambasciatori inviali da quel decrepilo

Governo francese, che precedelte la rivoluzione. II Re ed il Clero di

Francia erano certamente egregi. Ma chi potra sopportare che si

recliino in mezzo quali lestimonii autorevoli contro Roma, ambascia-

tori di un Governo retlo in verila da femmine impudiche, da frivoli

sofisli, da marci giarisenisti, da volteriani, da frainmassoni?

Ed anchc costoro che sanno dire nei citati documenti contro il

Governo dei Papi? Si leggano purquelle relazioni, tronche del resto

ed acconciale ad mum Delphini da segrelarii scelli apposta, e si

veda se contengano altro che pettegolezzi da femmine, ciarle di ozio-

si
,
miserie

, fanciullaggini , quali e peggio dellc quali si possono,

contro ogni Principe e contro ogni Governo, raccogliere ogni giorno

nei caffe e nelle piazze. Qui il Bernis censura Pio VI (giacche dellc

censure contro il suo predecessore non crediamo che porli il prcgio

di favellare
, sapendosi da tutti qual fosse allora 1' unico scopo di

presso che tulta la diplomazia in Roma) qui dunque il Bernis ac-

cusa Pio VI di volere coslruire la sacrestia di S. Pietro
;
cola si la-

menta che si vogliano disseccare le paludi Pontine : altrove si scan-

dalizza che in Roma non si abbia abbastanza di preferenza per la

Francia : tulle censure
,
come ognuno vedc, che, con un poco di

buon volere, si possono mutare in elogi. Ma si! Andale ad aspet-

tarvi il buon volere da chi si professa nemico dichiaralo. II Bernis

( citato dal Segretario ) giunge perfino a far colpa al Papa delle bri-

ghe che gli davano le corti borboniche, e le imprese giansenistichc

di Giuseppe Secondo. E infine (cosa incredibile, ma vera!) alia vi-

gilia della rivoluzione di Francia, quando la Monarchia e la societa

intera francese erano in sul punlo di essere turpemente travolte nei

sangue e nei fango ,
allora appunto 1' antiveggente Ambasciatore di

Francia profetava disordini popolari nello Slalo romano. E il Se-

gretario non si accorge che, recando tali argomenti a prova del

mal governo degli ecclesiastic!, dimostra, senza volerlo, che il

governo dei laici, almeno in Francia, fu molto pcggiore. Giacche
,

convien essere ignorantissimo oltre ogni credere, per non sapere a
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mente die i soprusi, Icbancherotte, i disordini popolari c glLcccessi

di ogni falta, accaduli in un solo decennio in Francia solto il governo

dei laid, sono tali, die lutli i disordini accaduli in dodici sccoli nello

Stato ponlifido sollo il reggimenlo dcgli ecclesiastic!, sono al para-

gone modelli di buon governo.

II Segretario ebbe la rara prudenza di non recare in mezzo nes-

suna relazione francese dal 1790 al 1810. Come poco fa sal to piii di

un secolo, perche non vi trovo nulla da spigolare conlro i Papi, cosi

qui sallo una venlina d'anni, perche i mali, ond'essi furono fertilis-

simi per Roma, ben sapeva egli die ai Frances! laid e non ai Prelali

romani doveano essere per forza altribuili. Senonche
,
la smania di

pubblicare documenli inedili (solita tcntazione dei segretarii inesper-

li) 1'acceco poco dopo si die, giunto al 1810, doe al rapimento di

Pio VII ed all'annessione tolale dello Stato ponlificio aH'Impero fran-

cese, non si pote traltcnere dal pubblicare le relazioni scritte di

Roma dal signor Ortoli al Duca di Cadore. E Dio benedica il signor

Segretario e la sua poca pralica nel cribrare i documenli! Giacche

ad essa andiamo debitor! del sapere, che (siccome scrive confidenzial-

menle il prelodalo sig. Ortoli) i suddili romani hanno concepite

grand! speranze sopra i loro deslini, il che indispettisce i preti e i

nostri nemici : segno chiaro che vi erano in Roma, oltre i preli, altri

nemici de' nuovi destini di Roma
;
che una parte del popolo ro-

mano, nonostante i progress! della ragione e dellafilosofla, e ancora

nell' ignoranza e nell' errore, e non sa che i veri Re sono quell! che

la virtu e il valore hanno coronato; che lo stabilimento delle leggi

francesi sopra le dogane, il timbro ecc. ha cagionata qualche inquie-

lezza; die il popolo si crede sopraccarico d'imposte; che i

preti conlinuano a portarsi malissimo ,
e che se si esigera da loro il

giuramento di fedella, e certo che ben pochi lo presteranno; che i

religiosi saranno soppressi ;
ma da cio i Francesi non guadagneranno

nulla neH'opinione de'Romani; che la piu parte de'Romani avran-

no per lungo tempo idee dubbie e false conlro 1' Imperatore, e sar

ranno incapac! di ben servirlo; che 1' amministrazione presente

ispira scmpre meno di fiducia e che il solo nome dell' Imperatore e

quello che mantiene 1' ordine e conserva ancora 1' energia in questo
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popolo romano; e infinc che tutli gli ordini dello Slato sono qui

nell'inerzia .

Questa bella pitlura della felicila di Roma solto il governo del lai-

ci francos! ci e presentata qui ,
non da un prele romano

,
ma da un

laico liberate e nemico del Governo ecclesiastico. E sapete come

1' Ortoli conchiude le sue interessanli relazioni sopra il mal umore

dei Romani contro il mal governo dei laici francesi ? Conchiude con-

gralulandosi colla generosila dell' imperatore Napoleone, il quale, no-

nostante che i Romani non siano conlenti di lui, pure li lascia anco-

ra in vita. Gli uomini giusti ( egli dice) ammirano la dolcezza e la

generosita di Sua Maesla
,
e riconoscono in queste circostanze come

Ella e superiore agli altri Imperatori che hanno governalo il mondo
;

i quali in simili casi hanno inondata la terra di sangue. In altri ter-

mini
,

il signor Agenle francese confessa che i Romani odiano quanto

possono il Goyerno laico francese
;
si che, nella sua modesta opi-

nione, egli crede che, per tale delilto, i Romani sarebbero lutti de-

gni di morte. Che se la vita e loro perdonata, do si dee unicamenle

alia ben conosciuta tenerezza di cuore di Napoleone Primo
,

il quale

non vuole imilare i grandi esempi di Nerone, Tiberio, Caligola ed

allrcltali, che in simili casi hanno inondata la terra di sangue. Que-

sli sono i begli elogi delle riformc portate da' laici in Roma
, che

1'Agenle francese scrive da Roma al suo Superiore inParigi! Quesli

sono i preziosi documenti contro il mal governo dei preli che il furbo

Segrelario stampa ora, a spese del Principe suo padrone, ad elerno

vitupero del Governo pontificio !

Insieme colle lettere dell' Orloli sono qui recate
( sempre a dimo-

strazione del mal governo dei Papi )
le due relazioni che il Minislro

degli affari esteri di Francia, Duca di Cad ore, presento all' imperato-

re Napoleone sopra 1' annessione dello Stato pontificio %
all' Impero

francese. In ambedue, date lo stesso giorno 15 Febbraio del 1810,

e scritte dalla stessa penna del Duca di Cadore, si conlengono sotto-

sopra le stesse cose : cioe
(
siccome ognuno puo da se indovinare

)

tutle le ragioni che il Ministro degli affari esteri del Lupo di Esopo

avrebbe recate in mezzo, per dimostrare che 1'agnello era stato giu-

stamente e ragionevolmenle divorato. Se Napoleone, dopo aver prcso



DELLA STAMPA ITAL1ANA 341

il loro agli altri Principi, prese anche il suo al Papa, la colpa (dice

saviamente il Minislro), la colpa non e di Napoleone, ma del Papa:

il quale se avesse ceduto subito lutlo lo Slalo alle buone, non si sa-

rebbe trovato poi nella dura necessila di esserne spogliatoper forza.

Le due relazioni non dimostrano allra tesi die questa, e con argo-

menti degni della tesi. Tra i quali merita una menzione onorevole

il seguenle : La corle di Roma, dice il De Cadorc, non temelte per-

fino di retrocedere fino al decimo secolo, e negli archivii di quel tem-

po vergognoso trovare dei pretesi tiloli sui quali fondare la sua do-

manda di vassallagio ,
di sudditanza e di preslazione della Chi-

nea. Orribile delitto ! Un Papa retrocedere fino al decimo secolo !

Fino a quel tempo si vergognoso! E relrocedere per un suo diritto!

Ma se poi 1' imperatore Napoleone amasse di relrocedere, non solo fi-

no al decimo secolo, ma fino all' oltavo
;
e non gia per raccogliere la

bagatlella di una chinea ma 1'eredita di un Impero, allora il medio

evo non sarebbe piii tempo vergognoso, ne il retrocedere un delitlo.

Roma, gridera in tal caso il fedele Minislro nella sua relazione,

Roma e nelle mani di Vostra Maesla. Questo debole franlume del-

1' Impero di Carlo Magno e ritornalo a colui che ha ristabilito il suo

trono. Andate ora e dite, se potete, che i preti sanno governare.

Giacche quando mai i Papi ebbero Minislri di tale elaslicita morale,

di tanta logica e di tanla rellorica ?

I documenti del tempo della Restaurazione si aprono con una

lettera del Prelalo francese, Vescovo di Ortosia, al conte di Jaucourt,

Minislro di Luigi XVIII, scritta il 10 Novembre del 1814. Sa ognu-
no con quanto giubilo i Romani, oppressi dal dispolismo napoleonico,

accolsero il reduce loro Sovrano Pio VII. La storia non ha esempi
di simile trionfo di un Principe e gioia di un popolo. Or bene, il Pre-

lalo francese
, scrivendo in Francia

,
non si accorge d' allro

,
se non

die le derrate sono care: che molti sono lolli d'impiego per aver

servito i Francesi, die alcuni Vescovi sono processati e, perfino, che

Folio e caro. E probabile die il Vescovo francese non ignorasse

the cio, che si Irovava di male in Roma nel 1814 non si poteva

altribuire al Papa piu di quello die si potesse allribuire a Lui-

gi XVIII lo stato deplorabile, in cui allora si trovava pure la Francia.
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Checche nc sia, 6 certo pero die il Segrelario del Principe Napoleo-
ne reca anche in tal caso come documenlo del mal governo del Papl

quello, che e invecc documenlo del mal governo dei Frances!.

Segue una letlera del conte Giulio di Polignac, che (narra con

ammirabile ingenuila il buon Segrelario) Iraversb uel mese di Di-

cembre del 1814 1' Italia, e scrisse al Conle di Jaucourl le sue im-

pressioni di viaggio. Gli Italian! sono soliti a vedersi giudicati

da viaggialori in posta, francesi c non franees!
,
che corrono 1' Italia

e poi ne scrivono. Ma non avrebbero mai credulo che si po tessera

presentare simili impressioni diviayyio quali documenti diplomatic!,

da cui giudicare sopra la bonla e la malvagi ta dei Govern!. Questa

sublime idea non poteva venire in capo, che al noslro Segrelario.

Ma che dice poi il Conte di Polignac? Dice che i ben pensanti

temono Murat : di cui si fidano invece lutti i malcontent!
,

i quali spe-

rano da lui 1' indipendenza d' Italia e la sua riunione solto un solo

capo. Non si saprebbe intendere a qual fine si sia pubblicalo que-

sto documento , il quale conlro lo Stato ponlilicio non dice verbo : se

non si polesse sospeltare che si 6 volulo far qui un tiro ad un Prin-

cipe ,
il quale se

,
come si pretende, e prossimo a salire sul trono

di Napoli, non e certo per amore della riunione d' Italia solto un

solo capo.

Ma che? Due linee dopo, quei medesimi Italiani che, secondo il

Polignac, speravano in Murat; secondo il Courtois de Pressigny

non presero veruna parte per Murat, quando poco dopo Napoleone

riapparve sul trono di Francia, perche la sua abilila e la sua con-

dotta non ispirarono nessuna fiducia. A quale dovremo credere dei

due lestimonii recati qui in mezzo dal Segretario? A quello che dice-

che gli Italiani si fidavano di Murat, o a quello che dice che non se

ne fidavano? II meglio sara il non credere a nessuno dei due; essen-

do molto probabile che 1'uno e 1' altro abbiano scrilto quello che lo-

ro passava pel capo, senza darsi grande briga di essere esaltissimi

nel descrivere le loro impressioni conlraddittorie, e senza verun so-

spelto che le loro impressioni di viaggio dovessero poi essere da

qualche Segretario elevate fino alia dignila di documenti.
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Analizzando o chiamando ad csame i document! die seguono, ci

.sarebbe agevolissimo il dimoslrare di loro, come dei precedent!, che

o non provano nulla, o provano cose die si troverebbero per fermo

o ugualmerite o anche meno cortescmcntc censurate ncgli allri Go-

ycrni dai varii ambasciatori. Giacche crede egliil signer Segrctario

clic non ci siano al mondo allri diplomatic! ,
dai francesi in fuori

, i

quali scrivano al loro Governo i difetli piu o meno veri dei paesi ,

presso i quali sono accreditati ? Crcde egli che non sarebbe una let-

tura curiosa quella delle relazioni de' varii diplomatici sopra levarie

Imprcse di Francia?0 credo egli per avvenlura che tedeschi, inglesi

russi scrivano da Parigi alle loro corli quello per 1'appunto che i

francesi leggono nei giornali ufficiali? E che direbbe se altri pubbli-

eassc quello relazioni, e le recassc poi in mezzo come argomenli del

mal governo di Francia ?

Ma provino pure quesli document! lulto il peggio possibile contro

il Governo de' Papi. Siano pure i difetti, accennali in quelle relazioni,

tulti delilti cnormi
,

tutti proprii esclusivamente dello Slato pontifi-

cio
;
si conccda pure che qucsto libretto invece di essere, siccom' e

in veril^, una raccolta di peltegolezzi inconcludenli, di censure nial

fondate, e lalvolta perfino di lodi belle c buone, sia invece un elenco

di quanto puo far di peggio un Governo pessimo ;
anche supposto

tulto do, diciamo lultavia che il libello non prova nulla contro

di Roma. E do per la ragione evidcntissima che di quei document!

niuno sa, no puo sapere con quanta fedclta siano stati riferiti. Chi

<cerco negli archivii? Nemici del Governo pontificio. Chi scelse i do-

cument!? Nemici del Governo pontificio. Chi pose da parle come inu-

tili lutli quelli che facevano pel Papa (salvo alcuni sbagli evident!

del Segretario) e trasse fuori come preziosi quelli che lo disservi-

vano? Nemici del Governo pontificio. Chi, dopo avere scelti i docu-

ment!, ne estrasse qua una linea, eol& un periodo, scegliendo sempre
il peggio, salvo gli sbagli mentovati? Nemici del Governo ponlifi-

cio. Chi ricopio poi quei begli eslratti? Chi li pose in bell' ordine di

battaglia ? Chi li rifiori di comment! ? Chi li premuni di prefazione ?

Chi li anno di punte e di conseguenze? Nemici, sempre nemici del

Governo ponlificio. E voi volete die a costoro noi abbiamo piena fede ?
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Che crediamo loro ad occhi chlusi ? Che non crcdiarao anzi che han-

no falsificato, alterato, aggiunto, tolto quello che credeano meglio?

Chi puo verificare quelle citazioni? Chi puo confrontarle cogli ori-

ginali? Chi puo accertarsi che non siano slatipresi alraeno equivoci

e sbagli involontarii ? Chi puo indagare se quel documenlo che, letto

nel libcllo del signor Scgrelario, non conlicne che censure, lello ne-

gli archivii di Parigi non contcnga invcce ancor molti elogi, che per

amorc di brcvila furono omessi?

E non vengano a dirci che gli edilori di quci documenli sono per-

sone, con cui ben si puo fare a fidariza. Non vogliamo fare a lidanza

con nessuno, quando si tratta di nemici capitali e dichiarati. E quan-

do mai si e udito dire che, per condannare un chicchessiasi a pagare

fosse anche un solo soldo, si debba slare a documenti che pos-

sono essere stali alterati dall'avversario ? Non si sa forse che prima

d' ammcltere un chirografo per buono
,
ancorche presentato da per-

sona specchialissima, sempre si presenta al convenuto, perche rico-

nosca se e sua la scrillura? E voi prelendereste che noi menassimo

per buona una filastrocca di accuse conlro unGoverno come il ponli-

lificio , solamente perche la buona fede dei suoi avversarii e nota

in tutto il mondo e in altri siti ?

No
,
no ! Poiche la gran queslione del Governo poniificio si vtiol

porlare dinanzi alia testimonianza degli archivii
,

o si dee perraet-

lere che gli avvocali delle due parti vi frughino denlro con comodo;

ovveramente non si dee tenere verun conto delle nolti veglialevi

denlro dalla sola parte avversaria. Saranno nolti sprecate ,
le quali

sipotevano spender meglio. Ouesto e poco male. L'importante si e,

che la giuslizia sia uguale per lulti.

Ed ora che vi riflettiamo ci viene in menle la vera ragione, per la

quale e stato permesso queslo frugamento negli archivii. Si e, cioe,

capilo benissimo che, menlre dall'un lato si dava una innocenle sod-

disfazione ad un legittimo desiderio di erudizione
,
non si cagionava

dall'allro nessun danno al Governo poniificio; contro il quale non allyo

che gli ignoranli di giudizio e di giuslizia possono recare, come d-
cumenli

,
carle della cui fedella ed aulenticita non e possibile a

nessuno di recare giusta sentenza.
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HI.

De prisca Refutatione haereseon, Oriyenis nomine ac Philosophume-

non titulo recens vulgata. Commentarius TORQUATI ARMELLINI e

Soc. lesu Romae typis Cimlitalis Catholicae 1862. Un vol.

in 8. di pagg. 193.

II ricercare assiduo e sagace gli antichi monument!, c con ogni

ragione di sludii illustrarli
,

si ha meritamenle a giorni noslri in al-

tissimo pregio ,
essendoche abbia da tale studio sopratullo la storia

qucl fondamento, onde fu chiamata maestra di verita. II che se av-

verasi per qualsivoglia sorta di storici documenti
,
a maggior dritlo

dee dirsi di quelli, che appartenendo alia letleratura cris liana, mentre

rischiarano di nuova luce la storia de' primitivi secoli
, servono al-

Iresi in mano alia provvidenza, quali mezzi opportunissimi a confu-

iare 1' errore, maggiormente stabilendo la verila. Tale si e, chi at-

tentamente la consideri, 1' opera da riferirsi certamente a' tempi non

posteriori al terzo secolo della Chiesa, conosciuta dagli erudHi sotlo

il titolo di Filosofumeni scrilla in greco, e non prima del 1842 recata

in Francia da Minoide Mina
, poi che rinvenuta la ebbe in un cotal

monastero del Monte Ato, poscia nel 1851 edila dal Miller co'tipi di

Oxford.

Che poi essa fosse riputata argomento degno che attorno se le ado-

perassero chiari ingegni cosi fra cattolici, come fra proteslanli, quali

a semplice ricerca di veluste memorie, quali a soslegno d'errore o a

difesa di verita
,
e manifesto anche solo da cio

,
che ne poche ne di

Heve momento sono quelle opere che su tale argomenlo furono scrit-

le. Ne cio fara meraviglia, ove rifleltasi
,
che 1'essere tale opera sen-

za nome d' autore ed il palesare in chi la scrisse perizia nelle na-

turali e filosofiche scienze non comune, accese ne' dolli il desiderio

di rintracciarlo
,

e d' altra parte 1' essere il nono libro de' dieci
,

ne' quali e partita, mill'altro se non una perpetua e virulenta invettiva

e un sanguinoso libello d' infamia contro il glorioso Ponlefice e mar-

lire S. Callisto, die largo campo agli eterodossi a tentare di appog-
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glare sopra tcslimonianza si anlica i loro rimproveri di corruttela

alia cattolica Chiesa. Quindi il Bunscn ed il \Vordsworlh, altribuen-

do i Filosofumeni a S. Ippolito Vescovo, ne trassero argomento a

deuigrare la Chiesa cattolica e i romani Ponlefici, e per lo contrario

il prof. Doellinger, il Cruice, ora inclilo Yescovo di Marsiglia, e pii*

recentemente il cav. G. B. Derossi tolsero da do occasione di ri-

veadicare con dolte e convincenti apologie al S. Pontefice la meritata

gloria, e procacciare alia Chiesa e Sede romana un nuovo trionfo.

Ora ad illustrare vieppiu un tale argomento il ch. P. Torquato

Armellini d. C. d. G. , Professore di Storia Ecclesiastica nel Col-

legio Romano > detlo 1' erudilo ed elegante commenlario latino
,
del

quale , a comodo de' nostri letlori
, prendiarao a dare una qualche

idea. E nel deltarlo si ebbe in mira dall'Aulore, che esso non riu-

scisse inutile a coloro eziandio che ignari della greca iavella, non

potessero neH'originale leslo studiare la quistione che si svolge uel

commenlario. Perocche, oltre al proporre in succinto il soggello di

tulta 1' opera, reca lelteralmenle vollali in latino tulli i passi neces-

sarii alia intelligenza di que' punti controversi che si discutono nella

dissertazione. Questa tratlazione era necessariamente richiesta come

schiarimento e conferma di alcune tesi proposte a difendcre sopra

tale argomenlo nel 1858 in una pubblica dispute in Collegio Roma-

no, e fin d' allora promessa, ed in questo periodico se ne fece in tale

congiuntura alcun cenno 1.

In essa possono distinguersi quattro parti. Psclla prima (cap. I-VII)

che puo dirsi storica
, parla in generale 1' Autore del codice e del-

1'opera de' Filosofumeni
;

nella seconda (cap. VIII-XXIV) conliensi

1' esame critico delle opinioni recate in mezzo fin qui sull' autore

ignoto ;
la lerza (cap. XXY-XXXYIII) espone e difende, sia con ar-

gomenti proprii, sia collo sciogliere le opposte difficolta, la senlenza

dall'Autore tenula per vcra, sebbene modestamente proposla piutto-

sto a modo di supposizione da rimettersi al giudizio de' dotti ; la

quarta infine
( cap. XXXIX-XLVII

)
direttamente polemica , meno

difficile e piii rilevante, prende a ribaltere pe' singoli capi le accuse

1 Yedi Civ. Catt. Serie III, Vol. XI, pag. 616.
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date al S. Pontcfice Callisto dalF anonimo diffamalore. Sovcrchio

sarcbbe csporre in ogni sua parte lo svolgimento di maleria si accon-

ciamente ideata ed ordinata; e per6 acccnnando in pochi tratti 1'or-

dinc dal ch. Autore seguilo nello spiegare si nobile tema, solo quelle

cose ricorderemo le quali ,
non avvertite da altri fmo ad ora, hanno

oltre all' importanza, il pregio della novita.

Premessi alcuni cenni sul codice, che ora conservasi nella Biblio-

teca impcriale di Parigi col numero CCCCLXIV
,
e raffrontandolo al

frammento gia cdito dal Gronovio col titolo flnXowfcfysva Y) xoaa

rcasGw alphas wv eXsfxo;, da lui attribuito ad Origene, non solamente

1'Autore, come gia erasi avvertito da altri, riconosce essere questo

frammento una parte, anzi il principle, dell' opera de' Filosofumeni,

ma prende da do occasione di rellificare il litolo del pari e la par-

tizione dei primi libri dell' opera istessa: il che, giovando ollremodo

alia cliiarezza e connessione, ne rende 1'esame piu agevole insieme e

piii profondo. Noi saremo paglii al dire che, giusta il parere di lui, il

lilolo datole comunemente di Filosofumeni non e che quello del pri-

mo libro, mcntre vero titolo di tutta quanta 1'opera si e quello di :

Confutazione di lutte le eresie. Essa poi ,
distinta in dieci libri

,

considera ne' quattro primi quelli che lo scrittore denomina fonti di

eresia : doe le dottrine de' filosofi gentili ,
le cerimonie usate nelle

iniziazioni pagane , gli indovinamenti fallaci degli astrologhi e le

prestigie de' maghi. Ouindi espone e confuta partitamente le eresie

Be' cinque libri seguenti, ed infine nell' ultimo
,

in uno assomman-

dole, le combatte, conchiudcndo con un epilogo di lutta la trattazione.

Inoltre da una tale osservazione si deduce die le lacune di questo

importanlissimo monumento letterario si riducono a tulto il secondo

libro, al principio e fine del terzo, e al comindamento del quarto.

Esposte quindi brevemenle le opinioni piu divulgale sopra 1' autore

anonimo
,
dimostra non essere stata conosciuta F opera de' Filo-

sofumeni ad altri fra gli antichi
, fuorche a Teodoreto ed a Fozio ,

dalle loro parole non rilevarsi se non che essi ebbero contezza

del decimo libro od epilogo ,
e pcro ignorarono sia F autore

,
sia

ancora gli altri libri
,

e certamente il nono contro S. Callisto. Al

dubbio die potrebbe quindi sorgere in qualcheduno ,
non forse tale
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calunnioso libello sia da attribuire alia frodolenta compilazione di

un oscuro erelico di tempi posteriori, si soddisfa coll' enumcrazione

de' molti si interni die esterni caraltcri di autenlicila, da' quali ap-

pare die 1'opera e tutta di una slessa mano, e dee riferirsi ai primi

secoli della Chiesa. Che anzi, parte per la persona dello scrillore

scismatico
, parte per la lingua da esso adoperata e per la nalura

dell' opera slessa, si da sufficiente spiegazione del silenzio degli an-

tichi Padri e Scriltori Ecclesiastic! inlorno ad essa. Chiudesi questa

prima parle coll' accennare i molti plici vanlaggi, che possono da essa

ritrarsi, sebbene sia parlo d'ingegno perlinacemente ribelle alia Chie-

sa, potendosi eziandio da essa, come accondamenle avviso il Crui-

ce
,
dedurre

,
die se le due letlere di S. Callisto della Collezione

pseudoisidoriana non sono autentiche, doveltero essere in gran parle

foggiale su quelle : si grande e la somiglianza fra esse e quello che

1' autore de' Filosofumeni scrive di S. Callisto. Ne qui e per verun,

modo a tacere quello che osserva 1'Aulore potersi forse dedurre dai

Filosofumeni
;

il restituire cioe alia sua vera lezione il famoso testo

di S. Ireneo (adv. haer. Ill, 3, . 2
) sopra il Primalo della Chiesa

Romana , del quale non esisle piu il testo greco originale : passo

tanto stravolto e torturalo da' prolestanti a farle da quello allribuire

non piu che sola anteriorita di tempo o semplice onoranza sopra le

altre Chiese. Ora si dimostra da varii luoghi ivi riportati di S. Ireneo,

che la voce adoperata essere dovelle el-cucia, ovvero auOv-ia, eppero.

esprimenle verissimo Primato di autorila.

Piu diffusa e la seconda parte, nella quale 1' Autore sotlopone ad

accurato ed imparziale esame le opinion! fino a questo di messe in

luce sull'ignoto scrittore de' Filosofumeni. Noi non lo seguiremo in

una particolareggiata sposizione di tale maleria
, per amore di bre-

vita, attenendoci in quella vece a sommi capi. Dimosiralo non potersi

avere ad autore ne Origene, ne Caio Romano, piu a lungo si discule

1' opinione del lacobi
,
del Bunsen ,

del Wordsworth che dice essere

S. Ippolito illustre Padre della Chiesa
,
e do per le ragioni dette di

sopra. Nel che parci dover nolare in prima 1' accurato distinguersi

che ivi si fa d' Ippolito prele e marlire, onorato presso la Tia Tibur-

tina, dall'altro Ippolilo Vescovo, comunemente appellate Portuense,.
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autore del periodo pasqualc e de' comment! sulla S. ScriUura. N
7

e

meno prcgcvoli sono quclle notizie che ivi si danno sulla antica statua

marmorea di S. Ippolito con sopravi scolpito il calalogo delle opere

di lui. Da tutte quesle osservazioni e da altri validissimi argomenti

ivi in uno raccolti si fa palese, nell'opera inlitolata Filosofumeni, non

trovarsi 1'Ippolito, chiarissimo lume della Chiesa catlolica , insigne

commentatore delle Scritlure
,

dollore encomiato da lutti i secoli

eristiani ,
ed allegato siccome aulorevole testimonio della tradizione

apostolica. Ma dove in quesla parte piu si diffonde 1'Aulore si e nel-

1' esame dell' opinione del Jallabert, il quale altribuisce a Tertulliano

quest' anonima lucubrazione. Siccome molle sono le opere rima-

steci di Tertulliano, e non poche le analogic die discopronsi fra 1'a-

fricano scriltore e 1'anonimo eresiografo, uopo era ponderarle a sco-

prire se 1' uno e 1' allro non fossero un' istessa persona. E sebbene

1' Autore. per le gravissime difficolla rimase lino ad ora insolubili,

pensi non potersi una tale sentenza seguire con isperanza d' accer-

tarsi nel vero
; lutlavolta, ollre all'aggiungere nuova luce alle ricer-

che gia falte, assegnando per indubitato caratlere di qualunque sia-

si il vero scrittore quello di seguace ed imitatore di Tertulliano ,

giova una tale disquisizionc ollrcmodo ad agevolare 1' intelligenza

delle opere del Dottore africano.

La terza parte poi e intesa a stabilire la sentenza dall'Aulore

lenuta la piu probabile fra tutte. Prende essa a circoscrivere il tem-

po, in cui 1'opera fu scritta, e con molti indizii e argomenti tratti dal

libro stesso e da altre lestimonianze, lo riduce alia mela del terzo

secolo cristiano
, raccoglie i caralteri dello scrillore che sembrano

riscontrarsi in Novaziano, e da ragionamenti precedent! inferisce ,

non rimaner libera la scelta, che per 1'una di queste Ire supposizioni :

o fame autore Tertulliano, o inutilmenle cercarsene 1'aulore, poten-

dosi ammeltere niuno degli anlichi avercene trasmessa notizia , o

inline dire che a niun allro puo ascriversi fuorche a Novaziano. Ora

avendo la prima supposizione fmo ad ora insuperabili difficolta, riu-

scendo pressoche impossibile 1' adagiarsi nella seconda dopo un'at-

lenta leltura di un'opera che rivela non volgare ingegno, erudizione

singolare, e riferisce soprattulto esservi slato fra lo scrittore e la Sede
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di Pielro un antagonismo pubblico e diulurno
;
non rimane che la

terza, la quale, sebbene abbia, come dice 1' Aulore, a primo aspetto

aria di paradosso, si dimostra essere la senlenza pm probabile, nel

termine al quale ora e condolla la presente controversia. Al chc ven-

ue 1' Autore coll' osservare null'altro essere, che un pregiudizio non

confortato da alcuna prova, 1'opinione tacitamente ammessa fin qui ,

essere slato 1' autore dei Filosofumcni Yeseovo e caposetta fin dai

tempi di S. Callislo, econ cio rimuove una delle pm validc difficolla

che far si possano alia sentenza che egli sosliene. Del pari si fa ad

una ad una a sciogliere le altre obbiezioni, e eonchiude che, altese le

difficolta che escludono Tertulliano
,
finche quelle non portino per-

suadevole risposta, non puo aversi per autore dell' opera altri
, che

IS
7

ovaziano. Lasciando ai piu dotti e versali nella conoscenza di que-

sta per vero malagevole controversia lasciando loro, diciamo, il giu-

dizio, se una .tale opinione sia la vera soluzione di essa, niuno potra

negare all*Aulore copia di erudizione, sagacila d'mdagini, coordi-

namenlo acconcissimo d' indizii
,
di pregiudizii ,

di teslimonianze, di

argomenti tali
,
da poter collocar meritamente una lale sentenza al

meno nel grado istesso delle probabilissime fra le fin qui conosciute.

Di meno difficile trattazione e, a delta dell' Autore, di gran lunga

piu rilevante si e la quarta parle volta a difendere 1' illustre memo-

ria del S. Pontefice Callisto. E sebbene sia un tale subbietlo stato

da altri nobilissimi ingegni tratlalo
,

vuolsi ascrivere a pregio del-

1'Aulore della disserlazione, della quale ragioniamo, oltre 1'aver dato

una fedele e letlerale versions del testo de' Filosofumeni, ove par-

lasi di S. Callisto
,
corredata di annolazioni

, quali a stabilire la vera

lezione
, quali a dichiararla, il non aver tralasciata veruna delle ac-

cuse ivi contenute, sia riguardo alia vita di lui, sia rispetlo alia Fede

e disciplina ecclesiastica, senza annientarla con una sodissima e pie-

nissima confutazione. E da prima, messa a buona ragione in discre-

dito 1'autorita dello scriltore, il quale si disvela dal suo detlalo me-

desimo piu parteggiante accanito ,
che non istorico imparziale ,

raf-

ferma 1' Autore in capo al venerando Pontefice 1' aureola di martire

in quello strettissimo significalo, che vale suggellare la propria fede

col sangue morendo per Crislo : valendosi a cio del celebre Galen-
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dario o meglio eortologio Buclieriano ,
intorno al quale si discorre

in questo commentario con grandc erudizione e dottrina, rilornando

sopra un subbiello da lui gia illustrate in una prefazione premessa

ad alcune quistioni storico criliche sopra i primordii della Cliiesa ,

proposle e pubblicamente propugnate nel Collegio Romano nell' anno

1861
,
nella quale si rhrvengono alcune nuove osservazioni sopra la

deposizione de Vescovi e de Marliri, de' quali si tesse un catalogo

in quell' anlichissimo monumento. Ad essa, come altresi al presente

commenlario rimeltiamo chi fosse vago di piu compiuta notizia sopra

tale argomerilo. Ne meno importante e quello che qui si ragiona

inlorno alia disciplina della penilenza, ed il dichiararsi sopra cio

acconciamenle il vero senso di alcuni passi di Tertulliano nel libro

de Pudicilia frantesi da molli : ma di do meglio e tacere affatto che

dire a mezzo.

Raggiunto per tal guisa lo scopo propostosi ,
chiude 1' Autore

queslo Commenlario col riassumere in pochi ,
ma splendidi tratti ,

T insigne onore die il S. Pontefice ed illustre martire Callisto rilrae

da quel tessuto di calunnie vomitale con tanto fiele contro di lui e

la Chiesa Romana da un erelico pervicace e menzognero. Imperoc-

cbe mal suo grado lo scriltore palesa Callisto , per uomo nella sua

yita privata integerrimo e di singolar senno e prudenza fornilo
,
e

come Pontefice geloso e severo custode e vindice del domma e della

disciplina della Cbiesa
,
serbandola immune da ogni novita profana

ed infezioned' errore. Che pero possiamo, come dice 1' Autore, ral-

legrarci che 1' essere yenuta alia luce questa scriltura anonima, abbia

non solamente accresciuta la serie de' monumenti spettanli alia sto-

ria delle antiche eresie
,
ma sopra ogni altra cosa rivelati al mondo

gli insigni pregi finora sconosciuli e le nobili geste del yenerando

Pontefice S. Callisto .
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Gli scavi dell'antica basilica di S. Clemente, continuati con quella me-

desima alacrita, con cui crano stati intrapresi da' RR. PP. Domenicani

irlandesi, hanno messi all'aperto alquanti allri monuraenti, di non minore

importanza che i gia scoperti, dei quali rendemmo conto ai nostri lettori

nelle passate riviste archeologiche '. E primieramente ricorderemo trc

magnifiche colonne di gran pregio venute fuori colle ultime opere, 1'una

di bigioantico, nella estremita della serie che divide la nave sinistra

dalla nave maggiore ,
la seconda di marmo numidico e la terza di porta

santa, collocate amendue in fondo alia nave maggiore, e quasi dirimpetto

all'abside del sacro ipogeo.

Ma cio che merita considerazione nello scopo della sacra Archeologia

sono le pitture, con questi ultimi scavi rinvenute. Alcune di esse ador-

nano il pilastro che forma angolo col muro nel fondo della nave maggio-

re, e sono disposte in tre compartimenti orizzontali, diversamente isto-

riati. Nel superiore sono ritratte le due Marie, le quali si recano al sepol-

cro del Redentore per curarne il divin corpo ,
ed hanno nelle mani i

vasi degli aromi. Sta sospesa sull' ingresso della tomba una lampada ;
e

1'Angelo del Signore, dipinto dall' un do' lati in atto d'indicare il monu-

inenlo, sembra che dica loro : Surrexit, non est hie. Nel compartimento
di mezzo e disegnato il Divin Redentore in atto di liberare dal Limbo due

persone, probabilmente Adamo ed Eva. L' Uomo Dio, in bianco vestimen-

to e cinto di una quasi aureola di luce azzurra, prende colla destra 1'una

di esse, mentre che 1'altra protende le mani come per islanciarsi verso

di Lui. Nell' ultimo compartimento e rappresentato il Convito nuziale

in Cana di Galilea. Alia destra di chi riguarda s' innalza un gran palaz-

zo, ed alia sinistra si osserva un Cenacolo. Sono disposti intorno alia

\ Ve<Ii Civ. Catt. Scr. IV, vol. II, pajj. 210; e Ser. V. vol. IV, pag. -103.
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mensa yarii convitati, tra i quali il Redentore e la sua Madre-santis-

sima, piii cospicui di tutti per grandezza di persona. Perciocche era

un uso degli antichi pittori'cristiani di significare la maggiore dignita

<le' personaggi, dando ai loro .corpi proporzioni piu vantaggiate e spesso

gigantesche. II Redentore e rivolto alia Madre nell'atto di dirle quelle

parole registrate in S. Giovanni: Quidmihi ettibi est muiier ? Ma che Egli

fa;a il volere di Lei, provvedendo miracolosainente alia necessita del vi-

no, lo dimostrano gli urciuoli dell' acqua siluati quivi appresso, la quale

"Ugli poco stante tramutera in ottirao vino. Nello spazio di mezzo, tra il

Cenacolo ed il palazzo, escritto verticalmente Architriclinus, sicche la li-

nea vieue quasi a cadere sulla testa di colui che siede capo e moderatore

del Convito.

Nel muro di fondo e tigurata la Crocifissione del Salvatore, e dall'uno

de' lati la sua SS. Madre, e dall' altro il diletto Discepolo, aventi ambe-

due affissi gli occhi sull'agonizzante Signore. I piedi del Redentore sono

separatamente chiayati alia Croce
,
ed alia sua destra si scorge il cosi

detto pozzo di sangue : donde proviene un nuoyo argomento, chequattro
chiodi e non tre furono adoperati per configgerlo alia croce; e che il lato

destro non gia il sinistro gli fu aperto colla lancia. Questa dipintura si

reputa dagl' Lntendenti dell' arle la piu antica effigie della Crocitissione

-die sia in Roma, se non forse si debba fare eccezione di quella che fu

scoperla nelle Calacombe.

Ncl lianco sinistro dello stesso muro di fondo e rappresentata 1'As-

sunzione di Maria Yergine. In alto si vede il Salvatore assiso sopra un
trono nel globo celeste, sorretto da quattro Angioli: piu basso e dipinta
la Vergine che fa il suo passaggio trionfale nel Cielo : piu basso ancora

i dodici Apostoli, divisi in due gruppi, sei dall'una banda e sei dall'al-

tra e variamente atteggiati : due colle mani sollevate in alto, per signiti-

care il desirlerio di seguirla, uno che fa atto di serrare la bocca al com-

pagno, due alquanto inchinati, e i rimanenti dritti in piedi a contem-

plare la stupenda visione. Nella parte estrema e da mano dritla si vede
ia figtira di S. Vito in paludamento e colla croce nella destra; .dall' altro

lato quella di S.Leone vestito degli abiti pontificali, col pallio e coll' au-

reola in forma quadrata: il che vienc a dire che il S. Pontefice era an-

cora viventc. Accanto alia sua testa si legge : SSS. Dom. Leo . . . PP.

Romanus. Sulla parte inferiore della fascia, che chiude a guisa di cornice

questo dipinto, e scritto in una sola linea il seguente distico : QUOD HAEC
TRAE CUNCTIS SPLENDET PICTURA DECORE COMPONERE I1AIVC STUDUIT Pre-

sbytcr ECCE LEO. Nella parte della cornice che guarda la colonna sono

grafite le parole Leo indignus Prb. In due linee parallele a quella che

reca la suddetta iscrizione, si leggono i nomi di varii sacerdoti gratiti sul-

1'intonaco del muro : Hier. . . Ego Mcrcu. . . . Mercurius prb. Pelrus Lu-

.rissa. Ursus presbiter. XXX. m. November obiit Kalo - Leo. i Salbio prb.
.Serie Y, vol. Y, fast. 309. 23 31 Gennaro 1863.
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peccator. Salbius prb. Benedictus. Johannes prb. Johannes pre de Titu~

Ego Rufino. prd. Yen. dom. Clem. prb. Flori. Florus prb. S. TheodorL

Questi riomi probabilmcnte saranno di sacerdoti chc formavano il Clero

della Basilica. E cbi sa che il Mercuric qurricordato non sia quel desso

che e norainato nella lapide discoperta lo scorso anno, mentre si faceya-

no alcuni ristauri nella chiesa superiore? La lapide diceva appunto cosi:-

Mtare tibi Deus Saho Hormisda Papa Mcrcurius Presb. cum sociis offer/.

Non ha molto, per certi scayi cbe i RR. PP. Camaldolesi di Frascati

hanno fatto escguire nella lor selya, in quella parte della pendice tuscula-

na che prospetta tra mezzodi e ponente, si e discoperto tin mosaico anti-

co, che forma il payimeuto di una stanza. Di questa rimane tuttayia in-

tera la parete che si addossa alia collina, ed e di layoro reticolato : delle

altre tre pareti non ayanza piu chc una zona di quattro o cinque piedi di

altezza. tin pilastro, che sporge quasi di un metro dal bel mezzo del muro-

conseryato
,
lo diyide in due parti che riescono cosi in forma di nicchie

,

e son guarnite in tulta la loro lunghezza di due sedili murati. La camera

ha la figura di parallelogramma , gli angoli del quale sono riempiti da.

pilastri.

Ma quello in che consiste il pregio della scoperta, e il payimento a

mosaico, che diceyamo, commesso di dadi di giusta misura, bianchi e

neri
,
e tutto adorno di figure ,

o in gruppi oyyero isolate
,
ed alcune di

grandczza naturale, altre di minorc. Tutto insieme ya in lungo circa tren-

tasei palmi, in largo forse meglio che diciotto
;
ed e perfettamente con-

seryato, tranne una poca parte della fascia rimasa guasta per la imperizia

dello scayatore. Lo scopo dell'artista e di rapprescntare i diyevsi eserci-

zii della palestra, la lotta
,
la corsa, il tiro del disco, il pugilato, il pan-

crazio : ed ognuno di questi generi o e ritratto in qualche sua circostan-

2a, o, come che sia, accennato. Primieramentc il ginnasio o luogo della

palestra yiene indicate per la protoma della diyinita della palestra, pro-

habilmente di Mercuric ,
se non forse si yoglia supporre essere il busto

di qualche atleta piu insigne. Questa protoma poggia sopra una tayola

a quattro piedi, sotto la quale si yede un' urna, che senza fallo yorra es-

sere quella, da cui erano estratte le sorti. A destra di questo disegno e

figurata una tromba adorna di tenie, con un manto deposto accauto alia

medesima
,
e poco appresso una specie di ombrella

,
di cui si suppone

che facessero uso gli atleti per difendersi da'raggi del sole. La tromba

eyidentemente yi e posta come strumento con che davasi il segnale al

cominciamento de' giuochi : e con questo yiene accertato 1' uopo della

tromba in cosiflatti esercizii, di che si era dubitato sinora. Le figure

sono disposte secoudo la lunghezza del payimento. A sinistra dello

spettatore ,
che supponiamo collocato di fronte ai sedili descritti piu so-

pra ,
e rapprcsentato in un primo gruppo dalla parte estrema il combat-
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timento di due pugillatori nudi e armati di guanto, mentre ancora pende
indecisa la vittoria. Segue un secondo gruppo, nel quale si osserya un

ginnasiarca vestito della toga e del manto, e rivolto yerso due lottatori T

1' uno de' quali giace per terra fra le gambe dell' altro. II ginnasiarca

leva in alto una yerga, forse per far segno al yincitore che non abusi

della yittoria contra il caduto, e coll'altra mano tiene stretta la palraa ,

che e il premio destinato al yincitore raedesimo. In un terzo gruppo
e ritratto il momento della incoronazione di un yincitore alia lotta per
mano di un ginnasiarca, yestito della stessa maniera che 1' altro. II gin-

nasiarca ha gia messo in mano dell'atleta la palma, ed e sul punto di

adattargli sul capo la corona; mentre questi, solleyando in alto la sini-

stra, si dispone ad accoglierla. Si yede d' accanto un garzone ,
il quale

lien disteso il braccio destro appuntando il dito indice yerso la testa del

yincitore, per atto di compiacimento ,
ed ha nella mano sinistra un' am-

polla, che si puo credere quella dell' olio, di che i lottatori si soleyano

ungere prima del combattimento. Da pie e dietro di questi e seduto per
terra il yinto, colla testa dolorosamente abbandonata sulla mano destra T

in attitudine di avyilito e dispettoso.

Questa si puo dire la parte principale del Mosaico ,
benche la fila, che

riesce di solto al muro opposto, ancora essa contenga qualche gruppo di

due persone. Ma si i gruppi e le semplici figure di questa tila
t

si le fi-

gure che riempiono lo spazio di mezzo non escono dall' argomento de
r

giuochi della palestra. E cosi yi ha lottatori
;
due specialmente, ciasche-

duno de' quali solleya in alto il suo competitore , quasi per soffocarlo
; e

cursori, e pancraziasti, come altresi un pugillatore che alza i pioinbi con

ambe le mani, ed un atleta che lira il disco.

Questo monumento
,

il quale sotto il risguardo ptiramente artistico in

tal genere di layori ha non piccolo pregio, o si miri alia yaria e ben con-

gegnata composizione delle parti, o alia syeltezza delle figure e yiyacita

de'moyimenti
; considerato secondo la importanza archeologica, piuttosto

che raro, e da dirsi unico. Imperciocche yi e rappresentata una scuo-

la di atleti la piu compiuta di quante si son troyate sin qui, siccome ne
ban giudicato yalenti archeologi ,

fra i quali citiamo soltanto il chiaro

Commendatore sig. Yisconli , Segretario perpetuo della pontificia Acca-

demia romana di Archeologia ,
non perche solo di questa opinione ,

ma
perche la ragiono pubblicamente nella tornata de' 2 Luglio dell' anno te-

.ste caduto.



CRONAGA
CONTEMPORANEA

Roma 31 Gennnro 1863".

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Solenne ricevimento del Duca di Saldanha, nnovo amba-
sciadore del Portogallo 2. Osseqnio di giovani studenti di lierlino aF

Santo Padre 3. Antagonismo di due pretesi Comitali rivoluzionarii di

Roma 4. Le condizioni di Roma descrilte da 1111 settario 5. Somme

presentate al Santo Padre per la Lotteria delle Ofi'erte cattoliche 6. Mc-
moria sopra il Catasto degli Stati romani.

1. Fin dal giorno 27 Novembre del 1862 S. E. il Maresciallo Duca di

Saldanha avea avuto I' onore di presentare, in private udienza, alia San-

tita di Nostro Signorc le lettcre sovranc, con le quali veniva accreditato

Ambasciadore di S. M. Fedelissima prcsso la Santa Sede. Alii 19 di Gen-

naio S. E., accompagnata dai component! la reale ambasciata, in forma

pubblica, con grandetreno e scorta d'un drappello di Dragoni pontificii,

si e condotta al palazzo apostolico Vaticano
; ove, accolta con le consuete

formalita e con gli onori dovuti all'alta sua rappresentanza, fu riceviHa

in udienza dal Santo Padre. II qualc, dopo essersi trattenuto per qualche

tempo -col signer Ambasciadore, si e degnato di riccvere tutti i membri

dell' ambasciata che da S. E. gli furono presentali. Passo quindi S. E. a

complimentare 1'Emo Cardinale Segretario di Stato
; poi scese alia Pa-

triarcale Basilica Yaticana, a yenerare le reliquie dei Principi dcgliApo-
stolici

;
d' onde fu a complimentare T Emo Card. Mallei Decano del Sacro

Collegio ;
e da ullimo, a porre tcrminc a lutle le formalita di uso per lale

circostanze, S. E. ando a yisitarc la chiesa nazionale di S. Antonio dei

Porloghesi.
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Nella sera dello stesso giorno il Duca di Saldanha apriva i suoi nobili

appartamcnti, nel palazzo Torlonia a Borgo nuovo, pel solenne ricevi-

mento usitato in tal congiuntura. Alle ore 7 pomeridiane cominciarono le

yaste sale ad accogliere gli Eiiii Porporati, il Corpo Diplomatico, i Mini-

stri di Stato, Prelati, Prineipi Romani e nobilissime Dame, c quante al-

tre sono in Roma le persone piii cospicue per ordine di dignita, per gran-

dezza di casato, per fama scientitica c letleraria. Da granpezzanon era-

si veduto un ricevimento si splendido e numeroso
;
lantoche la continua

fila de' cocchi prosegui per oltre a Ire ore ad introdurre nel palazzo, sfar-

zosameule illuminato, i personaggi, che vollero cosi teslimoniare il loro

compiacimento per la determinazione presa dal Governo portoghese, di

rialzare a grado di ambasceria la sua Legazione in Roma. Due concert*

musicali
,
sonando liele sinfonie, intrattenevano la folia del popolo, on-

d'era stipata la piazza che allargasi innanzi alia residenza del Duca; e, co-

me al pensiero, cosi al labbro di ognuno correva il riscontro con certo

ricevimento, preparalo con grandissimo sfoggio di pompa, 1'anno scorso,

da un cotale altro Ambasciadore. II quale, essendo in fama di grande amico

del Governo di Torino e di molto avverso alia Sovranila temporale della

Santa Sede, ebbe a riraanere poco men che tutto solo a vagheggiare i

jsontuosi addobbi de' suoi appartamenti, lasciati solitarii e deserti, quan-
do se ne dipartirono, tm'ora appresso, le due decine di persone che a pri-

ma sera vi si erano condotte. 11 contrasto fra quell' abbandono e la prc-
sente frequenza era si vivo e parlante, che ognuno ne capiva la signifi-

cazione, e diceva : bene sta! II ricevimento del Duca di Saldanha si pro-

trassc, sempre splendido, tin oltre alia mezza nolle.

2. II Giornale di Roma dell' 8 Gennaio annunzio, che i Giovani stu-

denti ,
i quali formano parte della Societa cattolica di Berlino, e che nel

di sacro all'Epifania trovavansi riuniti per solennizzare la fondazione

della Societa stessa, vollero, con dispaccio telegrafico, signiticali al Sant9

Padre il loro profondissimo ossequio ed i piu affcttuosi augurii di felice

e prospero stato. Sua Santita accolse benignamente quei voti, ed, egualr
mente per telegrafo, degnossi mandare ai giovani studenti 1'apostolica

benedizione, assicurandoli che pregava 1'Akissimo per loro, e per la So-

ciela cui appartengono.
3. II DiriUo di Torino, del 10 Gennaio, con gran sussiego pubblid*

due documenli
,

i quali rivelano 1'esislenza in Roma di un Comitata

nazionale, diverse da quello che da lanto tempo esercita la sua autorita

in quello sventuralo paese, soltanlo predicando la prudenza . Questi
due document! sono nient' altro, che due tronfie fagiuolatc; nella prima
delle quali ,

con i consueti paroloni scsquipedali proprii del vocabolario

italianissimo, si annunzia al Garibaldi la costituzione d'un Comitalo de,l

pariilo d'azione, inteso a promovere la redenzione di Roma
;

nella se^.

conda poi si contiene la risposta del Garibaldi
,
che gradisce ed accelta

la offerlagli presidenza di questo Comitato, Chi non avesse agio di yedece
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nci diarii picmontesi questi due capolavori di ciarlataneria mazziniana,

potra leggerli nolYOsservatore Romano del 14 Gennaio.

La rivoluzione, per mezzo degli Incaricati d'affari e Diplomatic! pie-

montesi, avea ottenuto d'istituire anche in Roma quella officina di fello-

nie, di perfidie e di tradimenti
, die, sotto la direzione del famigerato

Boncompagni ,
le avea recato si copioso frutto in Firenze. Dei settarii

,

degli scapati , degli ambiziosi
,
de' mariuoli

,
se ne trova un po' da per

tutto
;

e non era difficile razzolarne alquanti eziandio tra i mercanti di

campagna, gli avvocati senza clienti ed i plebei di questa citta. Questo
branco di partigiani del Piemonte, i piii pagati a tre paoli il giorno, riu-

scirono per qualche tempo, grazie alia manifesta complicita di protettori

forestieri, a dare di tanto in tanto qualche disturbo, per simulare un'agi-

tazione politica, che potesse servire di pretesto a certe perfidie diploma-
tiche oggimai note a tutti. Ma

,
cacciati alia perline i precipui mestatori

di quelle birbonerie, 1'impostura fu svelata, e tutto si queto. Pure non tor-

nava a conto della rivoluzione il lasciar credere, che davvero Roma non

parteggiassc punto per le iniquita settarie, bandite in Torino da politici

senza coscienza e da preti e frati apostati. Onde fu inventato codesto nuo-

YO Comitato mazziniano,di cui la Stampa, giornale ufficioso del Ministero

piemontese, nega al tutto 1'esistenza
,
dichiarando essere un fatto evi-

dente, innegabile che i sopra mentovati documenti garibaldeschi furono

scritti e stampati a Torino; e YOpinione pur di Torino, appellandolo Co-

mitato cicuta, se ne ride allegramente, e dice che e senza proseliti, in

istato d'embrione e senza speranza di divenir feto . La France poi, an-

che piu ricisamente
,
dice : questo Comilato non esiste a Roma. Esso

ha sede in Torino e s' intitola : Comitato romano per ingannare I' opinio-
ne pubblica in Europa.
Ma dato pure che si trovassero accovacciati qui ,

sotto mentite sem-

bianze, qualche decina di pretti Mazziniani organatisi in Comitato
, po-

trebbe dirsi che essi rappresentino 180,000 Romani? Si per appunto; a

quello stesso modo che il nuovo regno rappresenta 1' Italia
,
come dice

con molta verita lo stesso Diritto dell' 11 Gennaio. Non andrebbe forse

lungi dal vero chi dicesse che, tolte le grandi citta, per la maggior parte

del popolo italiano, colpa del Governo, il nuoyo ordine di cose non si-

gnifica altro che il dominio irragionevole di poche persone su tutto il

paese. E tutti coloro, che non vogliono studiosamente ingannarsi, preveg-

gono inevitabile qualche grave disordine ; perche non puo a ragione pre-

sumersi, che i piu yogliano star soggetti ai meno, le moltitudini ai pochi,

specialmente se questi esercitano un dominio intollerante e irragionevo-

le. Le quali parole, nel sistema rappresentativo e liberalesco, ben rie-

scono per (il di logica alia conclusione che il Governo di Torino e pura
tirannide di setta. Maseil Zh'ril/onon e convinto che i Ministri e Deputati

delle Camere di Torino rappresentino 1' Italia, come pretende che quattro

mascalzoni prezzolati rappresentino Roma?
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i. Uno di quest! scttarii forastieri scrisse al Nomadc di Napoli, che la

stampo sotto il 9 Gennaio, una lettera, in cui si beffa allegramente di que-
sti Coniitati, e svela molte imposture, di cui valeansi fin qui i liberal! per

ingannare i lontani, rispetto alle condizioni di Roina. Noi crediamo oppor-
tuno di siiorare qui le precipue tra queste^ confession!. 1. Quanto e po-
deroso \\partito d'azione in Roma? Che possiamo farnoi? Siamo quat-

tro gatti. Se si vuol fare veramcnte qualche cosa, bisogna cbc a prima-
vera Ba/fone monti a cavallo. Saffone e il nome che i Romani del popolo
danno a Yittorio Emmanuele. I quattro gatti potrcbbero dunque al piii

dar noia col loro miagolio ; ma a peggio andare un secchio d'acqua fre-

sca basterebbe a cessare quest' incomodo. 2." Quanta e 1' efficacia del

Comitato? Quel famigerato Comitato romano, che vi sia ciascun lo dice,

dove sia nessun lo sa
; quando mette fuori quelle sue ammonizioni

,
che

per malattia contratta a Roma sanno di omelic e di prediche, non fa che

eseguire il pensiero dei Romani ; val quanto dire : parla di moderazione

quando i figli di Quirino non pensano a muoversi, e consiglia il silenzio,

quando nessuno vuol parlare. Che il Comitato romano provi a dire: Muo-
vetevi. . . Gli risponderanno : Muovetem voi, SOT ... II Comitato romano

e dunque lanto necessario a Roma, quanto io sono utile al Messico
,
e il

fatto lo mostrera.

Piii esplicita e Ja 3
a

confessionc, sopra le condizioni della vita privata e

pubblica in Roma. Sebbene Roma non sia Milano e non possa esser Napoli,

pur nondimeno i viveri sono a minor prezzo di Napoli e di Milano
;
cosi le

abitazioni; esi puo a Roma, anche nel mezzo verno, tra forestieri cospicui,

discretamente nutrirsi, senza perdere il fiato per farsi dare il giusto come

a Napoli, o senza pagare dieci soldi un caffe e latte con una pasta, come

a Milano. II mondo e cosi pieno di frottole, di sofismi e di false asserzio-

ni, che lo scendere alle minuzie diventa necessita. A Roma si vive adun-

que con ispesa assai-minore che a Napoli ed a Milano, senza dire di An-

cona, Bologna, Lucca ecc. Se questo modo di vivere discretamente e

uua colpa del Governo, io non lo so
;
ma se cosi fosse, desidererei che il

Governo italiano cadesse nello stesso errorc, e che il mio Napoli oflerisse

piii moderalo dispendio a chi da cittadino vi dimora. Ma noi vediamo in-

vece i nostri prodotti agricoli e natural! uscir fuora sempre in maggior

copia e il paese restarne diserto: mcntre, onore al vero, Roma, perdute
le piu ubertose province, ritiene le sue produzioni in se stessa, ne fa te-

soro e nutrisce il popolo , gli stranieri
,
un esercito di occupazione. Da

qual parte adunque e la colpa?
Ma potrebbe alcuno essere almeno in dubbio, tante furono le calunnie !

che questi vantaggi economic! e material! siano attenuati poi da vessa-

zioni crudeli della Polizia. Ed ecco il napolitano settario costrelto a dir

la verita anche circa questo punto con la 4 a
confessione. La piena at-

tivita della fcrrovia tra Napoli e Roma e viceversa, sara un danno o un

beiie al Governo italiano, o diciamo piu apertamente al nostro Governo?



360 CRONACA

!o la estimo un danno. Che delle molte fandonie e fallacie che si contano

di Koma, sard agevole, anzi natural cosa il ricredersi. I Napolitani an-

dranno a seder nei Calle di Roma, ma senza vedersi di cosla il carabi-

niere, come si fece credere piii volte . Qui tralasciamo alcunc altre cose

he sanno di turpitudine, e trapassiamo alia confessione 5
a

, sopra le im-

posture liberalesche per le ferrovie. Avemmo gia dal Governo romano

na dura lezione nel fatto dclla ferrovia. Si gridava a piena gola: Roma
non mole la ferrovia, il Papa e avverso, Antonclli la fara andare in fa-

scio. Ebbenc, qual fu il tratto di ferrovia che non corrispose alia comune

aspettazione? II nostro. Ci lasciammo fare sotto i nostri occhi un tratto

di strada improvvisata, a forma di giocherelli di cartone o di presepio

natalizio. La via stessa che menera ad Ancona, non oftrc miglior aspetto

e guarcntigia migliore. Noi piantiamo vie ferrate che si direbbero piu

convenientementc solchi, o ammucchiamenti di denari e letame. Ci

semhra clie questo poco debba bastare, almeno a sgannar gli illusi, se

non ad imporre silenzio ai mercanti di bugie e di calunnie.

5. Nel giorno di Sabato 24 Gennaio una Deputazione della Commis-

sione per la lotteria di Ofjferte cattoliche ebbe 1' onore di essere ricevula

dal Santo Padre, e di depositare ncllc sue mani un' ottava somma ,
di

scudi romani 20,000; la quale, unita alle precedent ,
fa salire a scudi

centomila il prodotto dello spaccio dei biglietti della mentovala lotteria.

Se lo spazio ci avesse consentito di riferire le lisle
, pubblicate dall' Os-

servatore Romano
,

nelle quali sono noverati e dcscritti gli oggetti, con

cui da ogni parte del mondo i fedeli furono solleciti di tributare al Santo

Padre 1'omaggio della loro devozione e del loro atnore figliale ,
i nostri

lettori potrebbero piu adeguatarncntc cstimare secondo verita il valore di

siflatta dimostrazione. La quinta nota
,
recata dal predetto giornale ,

de-

sta vcramente 1'ammirazione per la variela, la ricchezza ed il significato

delle offerte, tanto piu degne d'essere commendatc con somme lodi
,
in

quanto esse furono spedite da persone d'ogni condizione civile, non senza

sacrifizii, talvolta cospicui, d'interesse per testimoniare cosi 1'importan-

za, dai cattolici riconosciuta, della sovranila temporale della Santa Sede.

6. Nel Giornale di Roma del 24 Gennaio, sotto il titolo Parte ufficiale,

venne pubblicata una importante Memoria sui Gatasti dello Slato Ponti-

ficio, non che sui lavori desunti dal material? censuario
, pubblicati per

cum della Presidenza del Censo
, presentata alia Santitd di Nostro Si-

gnore Papa Pio IX dall'Emo e Rmo Card. Bofondi, Presidente del Censo.

L'ampiezza di questo documento, e la concisione con cui vi sono a parte
a parte esposte e ragionate le gravissime cose speltanti al Cataslo, non ci

permettono ora ne di ristamparlo tutto per disteso, ne di darne una com-

piuta analisi. I nostri lettori potranno tuttavia averne sufficiente concetto

dai seguenti cenni. Prendendo le mosse dagli antichi catasti o censimenti

ond'erano dotate le Province ed i Comuni dello Stato, fin da remotissimi

tempi, sicche alcuni risalgono fino al 1361, e Perugia ne avea quat-
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tro prima della mcta del passato sccolo, la Memoria viene succintamente

sponendo i pregi cd i difelti del Censimento cominciato da Pio VI nel

.1777, e le cagioni che in parte ne attenuarono i buoni cfletti. Viene

quindi per singola narrando gli studii fatti
, gli ordinamenti dati

,
i pro-

gressi ottenuti ,
dacche la ristaurazione della sovranita tcmporale della

Santa Sede nel 1815 le-porse agio di attendere a questa si grave spettanza

della pubblica ammiuistrazione. Tocca del nuovo sistema metrico intro-

dotto ,
dei ragguagli colic antiche misure, compilati e fatti di pubblica

ragione, e dell'indicc generate di tutti i possidenti. Le nuove carte topo-

grafiche e corograticbe ,
le piante di dodici fra le principal! citta

,
e gli

altri lavori della Sezione topogratica, qui ricordati, meltono in bella mo-
stra il costante ed efficace impulse dato dal Governo alle migliorie ri-

chieste, per questa parte, dalle condizioni dei tempi, e dalle esigenze d'unt

equo ripartiinento dei balzelli. E se le moluzioni promosse da settarii

stranierinonavessero attraversato ognora 1'opera del Governo della Santa

Sede
,
ben puo dirsi che ormai il Catasto pontificio ,

che adegua almeno

do che v'ha di meglio altrove, potrebbe valer di modello agli altri StatL

Laonde troppo a ragione soggiunge il Giornale di Roma , nella parte
non ufficiale, quanto segue: La Memoria sul Censimento, che oggi pub-

blichiamo, e un nuovo documento da aggiungersi ai tanti che si produs-

sero, a luminosa smentita della taccia di inerzia lanciata dagli avversi

contro il Governo pontificio. Ognuno potra da essa agevolmente scor-

gere le cure, le diligenze e il sapere adoperati in un argomento che
,
da

oltrc un secolo, preoccupa gli studii dei piu profondi ctiltori della scienza

Economico-Statistica e le cure dei Governi. Quei benemeriti scrittori che

sonosi tolto il compito di porre nella luce della verita le istituzioni e gli

atti del Governo pontificio, avranno un altro elemento da avvalorare le

loro, quanto invitte, altrettanto generose difese.

STATI SARDI 1. Disposizioni del popolo contro il Miuistero e la rivoluzione,

2. II march. RIccI smette il Ministero della Marina; gli succede il Di Ne-

gro 3. Sottoscrizioni a favore clelle vittime del brigantaggio i. Di-

segni del Pisanelli per la spogliazione del Clero, 1' assoldamento deglf

Apostati, e 1'abolizione della peria di morte 5. Nuove dichiarazioni della

France contro 1'unita d' Italia, e sopra la conciliazione col Papato.

1. Dal primo articolo inserito nel presente quaderno i nostri lettori ben

possono argomentare, come incominci a mostrarsi nel suo vero aspetta

quella fittizia Italia, che e opera sciagurata delle sette; e come per contra-

rio la vera Italia, quella che e costituita dai popoli, scopreado le sangui-
nose piaghe ond' e continuamente dilaniata, si provi a far udire le sue

querele e chiedere riparo a tanti suoi mali. La corrispoiidenza fiorentina r

inserita nel Diritto di Torino del i Gennaio, e un saggio di quel che si

potrebbe dire d'ogni citta e d'ogni borgata, se la tirannide rivoluzionaria,

esercitata ora piu che mai tieramente dal Pisanelli, non lasciasse ai gior-
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nali allra liberta che la scelta fra quest! due eslremi : o di celebrare i

fasti delle sette e gridar beatissimi i popoli, o esporsi al rigore fiscale ed

ai tumulti di plebe, prezzolata per assassinare chi non parteggia pel Go-

verno; come avvenne al Napoli, nella mctropoli delle Due Sicilie. Si per
certo il vero popolo italiano la pensa e parla appuntino come si narra nel

Diritto. Non si sentono che yituperii e maledizioni contro il Picmonte:

non si puo dire un po di bene dei Piemontesi, senza suscitare una tem-

pesta d' improperii. II che certamente non e segno di gratitudine per

coloro che fecero la presente Italia con le annessioni.

II popolo e veramente stanco, malcontento, stiduciato
, rimpiange il

passato, si duole d'esscre stato ingannato e tradito, e travagliato dalla

miseria, da mille sciagure : ogni cosa per appunlo come dice il Corri-

spondente del Diritto
;
e ne da segni da per tutto. Nelle Romagne, nelle

Marche, a Napoli, a Palermo, solo a furia di carcerazioni, di condanne,

di multe, di sevizie inaudite, i settarii, che con yerga di ferro infliggono

alia Italia il castigo decretato dalla Provvidenza, riescono a mantenervi

la loro dominazione : e la reazione e si manifesta, che strappa eziandio ai

piu matricolati rivoluzionarii queste parole: II popolo, a cui avevamo

promesso meglio, ha avuto peggio : imposte gravissime di denaro e di

sangue: miserie e fastidii d'ogni natura : yiolenze alia sua indole, alle sue

consuetudini : offese alle sue credcnze. Ma dunque il popolo italiano e

un armento? No certo
;
non e un armenio, ma e trattato peggio che un

armento, di cui almeno si usa con riguardo, e non si fa strazio per utopie

impossibili ad effettuarsi.

Di qtiesto malcontento s'ebbe un indizio legale e palpabile nel fatto

delle rielezioni dei nuovi Ministri a Deputati del Parlamento
; poiche a

termini di legge, accettando la carica di Ministri, doyeano essere sug-

gctti a nuova elezionc. Or bene : quasi da pertutto gli elettori si asten-

nero in massima parte dal partecipare alle elezioni
;

i pochi che si pre-

sentarono, o elessero Mazziniani rossi come Alberto Mario, o furono si

discordi fra loro, da rendere necessario il ballottaggio, come dicono, fra il

nuovo Ministro e un candidato detl'opposizione ;
e quelli fra i Ministri

che riuscirono eletti
,
non possono. recare la vittoria che ad una tale

gognosa scarsila di suffragi, da togliere loro 1'animo, se avessero senso

di pudore, di dirsi rappresentanti del popolo. Solo il Farini con uno dei

suoi consorti ottenne una cospicua maggioranza nelle poche decine dei

suoi elettori. Ecco qual conto si fa dai popoli dei frutti della rivoluzione

e de' principal! suoi autoril

2. Ouesto smacco, toccato ai Ministri tutti
,
fu sentito da un solo, che

mostro d'aver sentimenti d'onore, e fu il genovese Ricci, Ministro sopra

la Marina; il quale, riguardando qucsta necessita di sottostare ad un bal-

lottaggio come un segno di minor tiducia negli elettori
, appena n'ebbe

avviso, fu sollecito di dare al Presidente del Consiglio le sue dimissioni,

aggiungendo che la sua risoluzione era ferma ed irreyocabile. Niuna
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pratica valse a smoverlo dal suo proposito, c tosto si ritrasse dal Gover-

no, lasciando ad interim il suo portafoglio al Menabrea, Ministro del la-

vori pubblici. II Ministcro, divenuto cosi vacante, fu offerto al D'Auvare,

che fa inflessibile nel rifiutarlo. Finalmente si riusci a trovare il cercato

successore, che fu il marchese Orazio Di Negro.

3. II Ministro Pcruzzi, con la sua Circolare per promuovere una sotto-

scrizione o colletta di denaro a favore delle vittime del brigantagyio

nelle province meridionali
,
credette di far gran cosa per amicarsi le po-

polazioni ,
e valersi del risultato come d'argomcnto diplomatico. Ma la

sbaglio d'assai. I popoli rimasero sordi a quella esortazione seltaria, e

se si dovea ricogliere il solo frutto delle spontauee e private oblazioni,

la faccenda sarebbe riuscita al piu vituperoso risultato che si potesse iin-

maginare. Allora i Prefetli furono sollecitati a dar opera, che si facesse

qualche cosa. II Villamarina comincio a predicare la questua a Milano, e

gli altri imitarono 1'csempio. Ai Municipii s'intimo il da fare; ed i Muni-

cipii ubbidirono al Governo, da cui dipendono con ossequenza di servi-

tori
; ed, a spese delpopolo, gravato gia d'enormi ed innumerevoli balzelli,

e che apertamenle ripugnava a lasciarsi spremere le ultime gocce di

sangue, decretarono alcune migliaia di lire per la sottoscrizione. Cosi si

raggruzzolo, con una indiretta estorsione, quel poco di moneta, che dee

servire a dimostrare I'affetto fraterno e vicendevole degli Italiani; e

scotendo la borsa agli ufficiali e stipendiati civili e militari, si fece loro

capire la necessita di concorrere anch' essi allo scopo inteso da chi li

paga, e che puo, col rimoYerli dall'ufficio, levar loro ogni cosa. Ed essi an-

cora pagarono. Ecco la vera indole di codesta sottoscrizioiie volontaria,

4. II Tanucciano avvocato Pisanelli, Ministro di Grazia e Giustiziae

pei Culti, ha volte tutte le sue cure a dimostrare sempre raeglio il valore

del dorama politico: libera Chiesa in libero Stato. Mando intimare al-

TArcivescovo di Firenze, per mezzo del Consiglio di Stato
,
o di dar ra-

gione della sospensione a divinis inflitta ai preti riottosi, che stettero

saldi nella loro associazione liheralesca
,
ovvero di incorrere la pena che

sarebbe pronunciata, e che dicesi dover essere il sequestro delle sue ren-

dite. Un processo criminale fu intentato ad altro Yescovo toscano, che in-

flisse la sospensione medesiraa ai preti che mantenessero la firraa apposta
a quel certo Indirizzo scismatico

,
elaborate in Torino da una combric-

cola di presbiteri sciagurati e di religiosi apostati. Dalla Stampa, diario

ministeriale, fu annunziato che il Guardasigilli ha chiesto al Direttore

della Cassa ecclesiastica di Napoli uno stato delle chiese vacanti ,
e la

proposta dei rettori in persone ,
che sappiano accoppiare la vera carita

cristiana aH'amore della patria. Con lo stesso intendimento di proraovere
e vantaggiare la condizione del clero, che e devoto alia causa nazionale,

si e chiesto conto esatto al Direttore della Cassa ecclesiastica di Napoli

per le decime e per le congrue de' parroci. II che vuol dire che si

spinge innanzi, con piu ardore che mai, il disegno Ricasoliano di fare una
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scisma in Italia
, comprando a denaro sonaDte 1' apostasia dei membri

gia putridi del Clero.

Allo stesso intento e chiaramente indirizzata 1' onorificenza di Com-
mende de'SS. Maurizio e Lazzaro, onde venne pagatala guerra aperta,

che da certi faraigerati presbiteri si fa per le stampe di Torino alia So-

vranita temporale del Papa, ed agli insegnamenti dell'Episcopato ;
di cui

que' miserabili impugnano, con arte da sotista e con audacia da eretici, le

Pastorali e gli atti piii autorevoli. Ma Dio disperdera queste trame dia-

boliche, e gia comincia a colpire gli apostati con la pena dell' ignominia
lo\-o dovuta. Un diario vi e in Torino scritto da codesti disertori di santa

Chiesa, che, intesi ad accapigliarsi bruttamente fra loro, mettono sdegno

agli stessi liberali, da cui prima erano plauditi e careggiati. La Discus-

sione, cui fanno nausea tali pettegolczzi fra i complici della stessa turpi-

tudine, dice aperto alia Gazzetta di Torino che : prete e sempre prele ;

e che anzi, piii un prete mostra di spretarsi, e peggiore si fa. Talche fra

prete e prete, noi preferiamo ancora sempre . . . i preti de\Y Armonia,
che almeno sappiamo di aver per neniici.

Ma il Pisanelli non e tanto schih'ltoso
;
e purche gli venga fatto di tro-

vare un buon branco di apostati da contrapporre al clero
,
e pronto a

coinprarli a peso d'oro, fossero pur tutti del taglio di Giudalscariota. Si

vedra poi a che cosa approdino queste arti infami. Finora non la cente-

sima parte del Clero si lascio smuovere
;
e molti che sulle prime aveano

ceduto
,
ora ravveduti implorano il perdono. I pertinaci terranno dietro

ai loro predecessori nella camera de' rinnegati ,
e la Chiesa sentira gio-

vamento per essersi liberata da queste membra fradicie, e per sentirsi

fuori del pericolo d' insidie di questi lupi, che aveano indossata la pelle

di agnello o di pastore.

II Pisanelli da ultimo ha in pronto, e fa buccinare da' suoi Irombettie-

ti, uno schema di legge per 1'abolizionc della pena di morte
;
inlorno al

quale, chi volesse, puo divertirsi a leggere nei giornali, come opera so-

vraeccellente di sciocchezza
,
un lepido indirizzo di certe femmine mila-

nesi
,
che chiedono a gran voci 1' attuazione del disegno tratto fuori dal

Pisanelli. Noi non vogliamo con tali scenipiaggini infastidire i letlori di

senno.

5: Se con questi mezzi pensano di fare 1'unita dell' Italia. rivoluziona-

ria, tal sia di loro
; imperocche siam certi, che per contro le procacce-

ranno rovina irreparabile. Inlanto e opportune che i buoni sappiano, finora

Bon essere verosimile che i settarii riescano al compimento dell' opera

loro. I document! ufficiali, pubblicati dal Governo francese, debbono aver-

ne tolta ogni speranza ai moderati non meno che ai Mazziniani
;
come

si fa manifesto dalla rassegnazione di quelli e dall' agitazione di questi.

Inoltre, per sempre meglio porrc in sodo certi punti di gran momento, si

leggano due dichiarazioni della France; di cui la prima riguarda I'unitd

Staliana: Tutti gli uomini politici comprendono al di d'oggi che 1' Italia
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;non deve farsi illusionc
;
essa non avra mai una Capitale a spese dell'in-

<dipendeuza del Papato , giacche la Francia non soffrira mai die questa

sia menomata, quantunque non sia disposta ad inlraprendere per questa

>una guerra offensiva. Fa pena che gli uomini, che hanno governato 1'Ita-

lia in questi tre anni, 1'abbiano pasciuta di vane speranze, ed e deside-

rabile che quelli, che oggi la governano, abbiano il coraggio di dirle la

yerita.

La seconda riguarda per diretto i propositi di conciliazione, che si dico-

no fermati dall' Imperatore dei Francesi, e dice: Ci si assicura che dopo

la discussione dell' indirizzo nelle Camere francesi
,
nuove trattative sa-

ranno intavolate per giungere ad un accomodamento nella questione ro-

mana. Si sa che in un dispaccio, che e riprodotto nel libro dei document!

diplomatic!, il Ministro degli affari esterni annunzia, che la Francia e de-

-cisa a guarentire il territorio presente alia Santa Sede
,
lasciando al Go-

verno pontificio tutta la liberta di fare le sue riserve per le province che

,gli furono tolte, sotto quella forma che esso credera di preferire.

II.

COSE STRANIERE.

FRANIA 1. Apertura della Sessione legislaliva; discorso di Napoleonelll
2. Esposiziorie delle condizioni dell'Impero 3. Raccolta di document!

diplomatic] 1. Nomina del nuovo Arcivescovo di Parigi.

1. Fu riaperta alii 12 di Gennaio
,

nella gran sala del Louvre
,

alia

presenza delle Due Camere dei Senator! e dei Deputati ,
la Sessione le-

gislativa pel 1863, che sara 1' ultima a cui debba partecipare il presente

Corpo legislative ,
il quale dovra essere rinnovato con le elezioni gene-

rali entro quest'anno. L'imperatore Napoleone III recito
,
secondo 1'uso,

un discorso d' inaugurazione ;
in cui egli sembra aver posto uno studio

singolare per non lasciarsi sfuggire parola alcuna che accenni all' avve-

nire, limitandosi ad una rapida indicazione dei principii professati, e dei

fatti piii rilevanti compiuti dal Governo e dalle Camere nei cinque anni

precedenti. Onde ci sembra di dover qui riferire per intiero tal discorso,

siccome quello che, a delta dell'Imperatore stesso, puo dare argomento a

conghietture sopra 1' avvenire
,
che egli affermo clover perfettamente

rispondere all' indirizzo politico del passato.

Signori Senatori
, signori Deputati. II Corpo legislative sta per co-

minciare la sua ultima sessione. Anticipare il termine tissato dalla Costi-

tuzione sarebbe stato, agli occhi miei
,
un atto di ingratitudine verso la

Camera e di diffidenza verso il paese. Non e piu il tempo, in cui si cre-

deva necessario di coglier Toccasione d' un fortunate accidente per assi-

^curarsi i suffragi d'un numero ristretto di elettori. Ora che tutti votano,
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non y* ha piu nelle moltitudini la mobilita d'altra \olta, ed i conyincimentF

non cambiano al menomo soffio che sembra agitare 1' atmosfera politica.

Poiche ci troyiamo riuniti per 1'ultiraa Yolta, non e inutile di ifvolgere i

nostri sguardi su cio che abbiamo fatto insieme da cinque anni
; poich6'

soltanto abbracciando un periodo di qualche estensione si puo apprezza-
re lo spirito di governo che ha presieduto alia direzione degli affari.

a Per solito altri si compiace a ricercare, negli atti dei SoYrani, de'mo-

Tenti reconditi e misteriose combinazioni
; pure la mia politica c stata

niolto scmplice : accrcscere la prosperita della Francia e la sua influen-

za morale senza abuso
,
non meno che senza affievolimento de' poteri

riposti nelle mie mani
;
favorire al di fuori

,
nella misura del diritto e

dei trattati, le aspirazioni legittime dei popoli Ycrso un raiglior aYYenire;

SYiluppare le nostre relazioni commercial} coi paesi a' quali ci aYYicina-

va una piu grande comunanza di interessi
;

fare scomparire dagli atti

diplomatici le Yecchie question! in litigio, affine di rimuovere i pretesti

di malintesi
; proseguire infine arditamente la riparazione di ogni insul-

to alia nostra bandiera e di qualsiasi danno recato a' nostri nazionali.

Ecco come, secondo le circostanze, mi e stato consentilo d'applica-

re questi principii.

<c In Oriente
,

il YOto nazionale delle proYince danubiane, di non for-

mare che un solo popolo, non poteva troYarci insensibili. II nostro con-

corso ha contribuito a cementare la loro unione. Noi abbiamo appoggia-
to cio che eravi di fondato nei richiami della Serbia

,
del Montenegro e

de' cristiani di Sirla, senza disconoscere i diritti della Porta Ottomana.

Le nostre armi hanno difeso 1' indipendenza d' Italia senza patteg-

giare colla rivoluzione, senza alterare al di la del campo di battaglia le

buone relazioni coi nostri avversarii d' un giorno, senza abbandonare if

S. Padre, che il nostro onore ed i nostri anteriori impegni ci obbligavano
di sostenere.

Noi abbiamo soppresso le cause di contrasti colla Spagna, ai quali

potevano dar luogo, sia 1'incertezza dei confmi, sia 1'antico debito del

1823
;
e colla Swzera la differenza sulla Yalle di Dappes. Trattati di

commercio furono o sono al punto di essere conchiusi coll' Inghilterra,

col Belgio ,
colla Prussia, coll Italia e colla SYizzera. Finalmente spe-

dizioni in China, in Cocincina ed al Messico proYano, che non haYYi

paese si lontano
, doYe un' offesa portata all' onore della Francia riman-

ga impunita.

Simili fatti non hanno potuto prodursi senza eccitare delle compli-

cazioni. 11 doYere cammina sempre in mezzo agli scogli. Nondimeno

la Francia si e aggrandita di due province ,
le barriere, che ci separa-

Tano dai nostri vicini, si sono abbassate
,
un Yasto territorio si aperse

alia nostra attiYita nell' estremo oriente; e, cio che Yal meglio delle con-

quiste, noi ci siamo creati dei titoli alia beneYolenza dei popoli, senza

perdere la fiducia e la stima dei GoYerni.
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Durantc gli anni che sono passati ,
mi fu dato di abboccarmi colla

maggior parte dci Sovrani
;
ed in questi colloquii sorsero relazioni ami-

chevoli, che'sono altrettanti pcgni per la pace dell' Europa. Questa pa-

ce non potrebbe essere intorbidata dagli avvenimenti ,
che ebbero teste

luogo in Grecia.

Questa rapida esposizione del passato vi sta in pegno dell'aYvenire ;

e malgrado la stretta degli avvenimenti contrarii e delle opinioni opposte,

yoi riconoscerete, lo spero, che ho sempre seguito con fermezza la stes-

sa linea di condotta. Per quello che concerne piu particolarmente le

condizioni interne, io ho voluto, da una parte, con una piena amnistia

cancellare, per quanto io poteva ,
le memorie delle costre civili discor-

die, e dall' altra accrescere 1'importanza dei grandi Corpi dello Stato.

Io vi ho chiamati a prendere una parte piu diretta nella trattazione

degli affari
;

io ho circondato le vostre deliberazioni di tutte le guaren-

tigie, che la liberta di discussione poteva richicdere. Io ho rinunciato ad

Una prerogativa. sino allora ritenuta indispensabile , per perraettere al

orpo legislativo di vigilare le spese in un modo piii assoluto, e per dare

maggiore solidita alle basi, sulle quali riposa il credito pubblico.

Allo scopo di sgravare le nostre finanze, 1'esercito di terra e 1'arma-

ta di mare si ridussero a proporzioni piu limitate. II debito ondeggiante

ha potuto essere diminuito, e con la felice riuscita della conversione della

rendita un grande passo fu fatto verso la unificazione del debito. Le en-

trale indirette aumentano continuamente, pel semplice fatto dello accre-

scimento della prosperita generale; e la condizione dell' Impero sarebbe

fiorente, se la guerra d'America non fosse sopraggiunta ad inaridire una

delle piii feconde sorgenti della nostra industria.

La cessazione forzata del lavoro ha prodotto in diversi punti una

miseria degna di tutta la nostra sollecitudine
;
ed un credito vi sara richie-

sto per soccorrere quelli, che sopportano con rassegnazione gli effetti di

una disgrazia, che non dipende da noi di far cessare
; pero ho tentato di

far giungere al di la dell' Mlantico consigli ispirati da una beneyolenza

sincera: manonavendo le grandi Potenze marittime creduto di poter tin

d'ora unirsi a me, ho dovuto rimettere ad un' epoca piu propizia 1'offer-

ta di una mediazione. Non entrero con voi sui particolari de' diversi mi-

glioramenti amministrativi , come sono la creazione della riserva del-

1'esercito, la trasformazione dell' armata, le istituzioni favorevoli alle

classi povere, i grandi lavpri pubblici, gl' incoraggiamenti all' agricoltu-

ra^ alle scienze e alle arti, il mantenimento della prosperita delle nostre

colonie, malgrado la soppressione dell' emigrazione dei negri ,
la conso-

lidazione dei nostri possessi d'Africa, la nostra sollecitudine a guadagna-
re sempre piu 1' affezione del popolo arabo

,
e a proteggere i nostri

coloni.

. L'esposizione delle condizioni dell'Impero vi mostrera lo sviluppo di

ciascheduno di questi provvedimenti ; voi renderete insigne ancora, con
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altri lavori, il termine del vostro mandate; e quando voi sarete ritornati nei

vostri scompartimenti, non lasciate ignorare che, se noi abblamo superato
molti ostacoli

,
e compiuto molte cose important! ,

cio ayvennc grazie al

concorso devoto dei grand! Corpi dello Stato, e dell' accordo che ha re-

gnato fra noi; che, cio nondimeno, resta molto a fare per perfezionare 1'e

nostre istituzioni, spargere le idee vere, ed abituare il paese a fare asse-

gnamento sopra se stesso.

Dite ai vostri concittadini ch' io saro pronto continuamente ad ac-

cettare tutto quello che sta nell' interesse del maggior numero
;
ma se

hanno a cuore di facilitare 1'opera-incominciata, dite loro di evitare le con-

tenzioni, che ingenerano soltanto il malessere, di fortificare laCostituzione

che e la loro opera ;
che essi mandino alia nuova Camera degli uominf,

i quali ,
come voi, accettino, senza secondi fini, il regime presente, che

preferiscano alle lotto sterili le deliberazioni seric
; degli uomini, che,

animati dallo spirito del tempo presente e da un vero patriottismo, illu-

minino nella loro indipendenza 1'andamento del Governo
,
e non esitino

mai a collocare al disopra di un interesse di partito la stabilita dello Stato

e la grandezza della patria .

2. Nello stesso giorno fu distribuita ai Deputati una Esposizione delle

condizioni dell'Impero, che forma un volume in 4.' di pagg. 114, in cui si

discorre di tutti i rami deH'amministrazione interna e di tutte le relazioni

c vicende diplomatiche o militari con le Potenze esterne, nell'anno 1862.

Crediamo opportuno di recare qui un sunto di quel tratto, in cui si parla
delle cose d'ltalia.

L' Italia continua sempre ad essere obbietto delle sollecitudini del

Governo francese. II riconoscimento del regno d' Italia per parte della

Russia e della Prussia, fatto sotto le convenienti spiegazioni e riserve di

diritlo, e dovuto ai buoni uffizii del Governo francese, -diede al Governo

di Torino forza morale al di fuori ed al di dentro i mezzi di resistere agli

slanci improvvidi, e di affrancarsi dalla influenza dei partiti estremi. L'l-

talia ora ha relazioni regolari con quattro grandi Potenze
;

e benche il

contegno dell' Austria, rispetto all' Italia, sia eccezionale, tuttavia noi ri-

ceviamo continuamente da quella Potenza assicurazioni ispirate dalla mo-

derazione e dalla saggezza. II Governo dell' Imperatore sa che non pud

sperare per la Penisola un' organizzazione definitiva ed una pace duratura,

finche il disaccordo dividera il Papato dall'ltalia, e non ignora il turba-

mento che questo antagonismo getta nelle coscienze. Attesta ripetuta-

mente la necessita di far cessare le estreme resistenze di una parte e. le

esigenze dell'altra
;
afierma che gli spiriti mancano della quiete indispen-

sabile per determinare con equita le condizioni di un ravvicinamento ;

tuttavia ,
desiderando di mantenere sempre la stessa legge di condotta ,

rimperatore trovo opportuno di chiamare nei suoi consigli uomini estra-

nei ai precedenti conflitti, e per conseguenza posti in condizione piu fa-
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vorevole per ripigliare ropera di conciliazionc, dclla qualc la Icltcra im-

periale del 20 Maggio traccia le hasi c le intcnzioni.

S. M. tcnne conto dcllc difficolta dell' Italia; ma ora abbiamo la

soddisfazione di porre in sodo che una calma relativa succede nella Pe-

nisola alle agitazioni ,
a cui la questione romana era un pretesto; e

mentre il nuovo Ministero italiano si e astenuto dal far promesse che

non avrebbero potuto csscre seguite da effetti corrispondenti ,
il Go-

verno pontificio dal canto suo riconobbe la opportunita di introdurre ne!

regime interne quei miglioramenti, che da tanto tempo noi gli consiglia-

vamo. Abbiamo ricevuto delle assicurazioni sopra le buone intcnzioni

del S. Padre, ed abbiamo motive di credere che utili riforme ammini-

strative e giudiziarie non tarderanno ad essere concedute alle province
rimaste sotto la sua Sovranita.

3. A corredare di prove lecose esposte in questo volume azzurro, e

gittare maggiore luce sopra le quistio'ni politiche in esso delineate, vennc

distribuito ai Deputati un altro volume giallo, in i., di pag. 212, che

contiene una serie di Documcn-ti diplomatici, molti de' quali erano ine-

diti
, sopra gli affari di Roma, d' Italia, di Servia ,

di Grecia
,

la cupola
del Santo Sepolcro, gli Stati Uniti, il Messico e la Cina. I dispacci spet-

tanti agli affari (e da notare che questa yolta si cangio vocabolo, e non

s'intitolo piii quistione la faccenda cbe riguarda i dominii dclla Santa

Sede) di Roma in parte furono da norriferiti nei precedent! quaderni ;

ma i piii erano inediti, e non possiamo altro, attesa la loro importanza e

lunghezza ,
che rimandare i nostri associati a leggerseli nei principal]

diarii quotidiani che Ir hanno riprodotti. La conclusione che ne deriva

si e questa: che per ora e imposto alia rivoluzione di far sosta, e rispet-

tare Roma e il Patrimonio di san Pietro, perche tutelato dalle armi fran-

cesi; che I'lnghilterra si provo di dare aiuto al Piemonte, insinuando al

Papa che gravi pericoli gia lo minacciassero fin in quest' ultimo lembo di

territorio che gli fu lasciato
,
e percio gli offerse 1'armata navale del me-

diterraneo, invitandolo a lasciar i Romani in liberta di darsi al Piemonte,
con promessa che il Santo Padre sarebbe stato posto decorosamente in

salvo a Malta o dovunque altrove gli piacesse. Le quali offerte diedero

occasione al Drouyn de Lhuys di congratularsi col Nunzio a Parigi ,
che

la Santa Sede vedesse crescere, dove e come era meno da sperare, nuoyi

protettori e difensori.

Sono pure degnissimi di considerazione i Hispacci, con cui il Principe
La Tour d' Auvergne rifiuta le insulse calunnie, raccolte non si sa bene

in qual trivio, e scritte a Londra, dove se ne levo rumore, per certe im-

maginarie spedizioni di milizie straniere, cioe bayare e tedesche, armate

a Roma e mandate ad invadere, in comunella coi briganti ,
il Reame di

Napoli. Questa impostura c messa a niente con tal vigore, che certi

Serie V, vol'. V, fasc, 309. 24 31 Gennaro 1863.



370 CRONACA

diplomatic} baderanno bene d'or innanzi, prima di dar corpo alle ombre
che la fantasmagoria scttaria fa loro passare sotto il naso.

4. II Jtfonitcur del 12 Gennaio pubblico un decreto imperiale sotto il

giorno 10
, pel quale MODS. Darboy, Vescovo di Nancy, e nominate alia

"Secte Arcivescoyile di Parigi, divenuta vacante per la morte deU'Efiio

Card. Morlot. Mons. Darboy, nato a Fays-Billot, nello spartiracnto del-

1' Alta-Marna, nell'anno 1813, fu elevato alia sede di Nancy alii 16 d'A-

gosto 1859
, dopo essere stato piu anni uno dei Gran Yicarii di Monsig.

Sibour, Arcivescovo di Parigi.

PRUSSIA 1. Cangiaraento di Ministri; circolare del signer Eulemberg 5. Di-

chlarazloni del Re sopra 1'esercito e la rivoluzione 3. Indirizzi de'Con-

siglleri e Magistral"! munlcipali di Berlino
; risposta del Re 4. Riaper-

tura delle Camere; discorso della Corona Ictto dal signor Bismarck in

assenza del Re 5. L'opposizione della Camera elettiva si fa viepiu ga-

gliarda; il Grabow eletto Presidente ;
suo discorso 6. Nota del Moni-

tore prussiano sopra questo contegno della Camera
;
schema d' indmzzo

minaccioso, preparato dall'opposizione.-

1. Avvicinandosi il momento, in cui doveansi riaprire le Camere prus-

siane, il Ministero senti il bisogno di possedere quclla gagliardia che si

deriya dalla massima possibile conformita di idee e di disegni , affine di

resistere all'urto, che ben prevedeasi dover essere assai forte, con cui

I'opposizione parlamentare sarebbe tornata all' assalto. Quindi comincia-

rono a mezzo Diceinbre correr yoci di modificazioni ministeriali, negate
dai diarii officiosi, ma poi ayveratesi pienamente. II Ministero sopra gli

affari interni fu affidato al Conte Eulemberg, e quello dell' agricoltura

al Conte Vons'elchow, amendue amid intimi del sig. Bismarck, e che

gia diedero, in piu congiunture , prove non dubbie di capacita insigne

per le cose di Stato. Tutti i tentativi di conciliazione fra il Ministero e la

maggioranza parlamentare essendo tornati a vuoto, il signor Eulemberg
diresse agli ufficiali che gli sono suggetti una circolare ,

in cui con gra-

yissime parole dichiara la necessita e la risoluzione gia fermata
,
di so-

stenere 1' autorita del Governo reale
,
e d' impedire che questa yenga

affievolita nell' opinione pubblica per le intemperanze de' giornali ;
ed

ammonisce gli ufficiali regii a badar bene di non abusare della loro in-

fluenza e della dignita, onde sono investiti, per promuoyere tenderize po-

litiche contrarie agli intendimenti ed all'autorita del Goyerno.

Al tempo stesso i diarii del partito feudale, ossia degli aderenti al Mi-

nistero
,
con insolito ardimento presero a combattere a yisiera calata il

predominio dei frammassoni ,
dimostrando che in questa setta

,
fin qui

tanto riyerita, carezzata, favorita dai Govcrni, pur si origina la impla-

cabile opposizione che questi incontrano, sia nella difesa dei diritti della

Corona, sia nell' operare il yero bene dei popoli. Questa distida manife-

sta, gettata in faccia ai frammassoni, che in Prussia, come in tutta la
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rimancnte Europa costituilaa reggimento liberalesco, sono i veri padroni
c sovrani, fu tanto piu riputata di gran moraento, in quanto pochi gior-

ni innanzi che la Revue di Bcrlino dcsse cosi il segnale dell' ingaggiare
la battaglia, il Re aveva ricevuto in udienza particolare i gran Maestri

della frammassoneria, di cui egli, come il Principe ereditario, e membro

cospicuo ed insignito di alta dignita. Oltre di che diede pur niolto a dire

un' adunanza di Generali tenutasi al cospetto del Re, e Fordine spedito

di chiamarc sotto le inscgne le riserve delle truppc regolari ,
e di com--

piere Farmamento di certe fortezze. Di che inferivasi che il Re non in-

chinassc punto ad abdicare i suoi diritti soyrani a favore della Camera

elettiva, che in Prussia, come gia in piu altri Stati, vorrebbe lasciare al

Principe non piu che le vane apparenze e il lusso di Re, priyandolo d'o-

gni altra prerogativa, fuori quell' unica di far sempre a modo della setta

predominate.
2. Difatto il Re Guglielmo, continuando a ricevere Deputazioni ed

Indirizzi di Municipii e di Societa popolari ,
non lascio mai passare

tale opportiinila di spiegare i suoi divisamenti, senza adoperare frasi

molto chiare e forti intorno al suo proposito di non abbandonarsi alia

inerce della democrazia, purtroppo divenuta, non solo ardita, ma formida-

ble. La Gazzetta della Croce rifcri, tra le altre, queste parole del Re:

Vi hanno alcuni che vogliono scuotere questa fedelta di tutto il popolo,
da yoi testimoniata. II loro scopo e fatto oggimai palese a tutti. Essi yor-

rebbero un Govcrno in balia del Parlamento
;
ma e mia ferma risoluzione

che non si riesca a tal terminc; stalcne pur sicuri. La Costituzione stabi-

lisce una legislazione parlamentare di tre fattori; ma non un Governo

parlamentare. E piu precisamente ancora, nel rispondere all'indirizzo

del Circolo di Gerdanen, il Re disse: Rinunziando ad una soyraimpo-
sta di 4 milioni, feci vedere alia nazione che io sapeva tener conto delle

circostanze. Ma per gli agitatori non si tratta di una diminuzione di bal-

zelli
; apertamente dissero cio che yoleyano, e ne sono contento. So cio

che io debbo fare. Non si vuole che F esercito sia dielro il Re; si vuole

un esercito del Parlamento. Non sarebbe il Re, ma un partito che coman-

derebbe F esercito. Un simile fatto distruggerebbe per sempre lapotenza
e la prosperita della Prussia. Da cinque anni la nazione conosce i miei

principii ed e testimone dei miei atti
;

la m.ia coscienza mi dice, che la

diffidenza non e punto giustificata, e che sono del pari ingiusti quelli che

jui rimproverano abusi di potere, che non ho commessi. Voglio cionon-

pertanto restare nella yia del programma del 1858, e continuare ad oc-

cuparmi della felicita del mio popolo; poiche so che il popolo mi ama, ed

io pure Io amo. So che si e fuorviata la nazione con raggiri di partito, e

che la nazione non saneppure essa oye si-yorrebbe spingerla.
Con questo parlare'si riciso, limpido erisoluto, il Re Guglielmo r

che ripete in tal sentenza le stesse cose almeno un centinaio di volte,,

Intendeya probabilmente, non solo a cessare ogni malinteso, ma si pre
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cipuamente a svcntare 1'impostura settaria, con cui affetlavasi ognora di

separare il Re dal Governo, e di combattere costituzionalmente il solo

Ministero, mentre in realta si vuole spogliato il Re delle piu rilevanti

sue prerogative. Onde il Re, per far capire ch' egli non era uomo da

lasciarsi alloppiare con siffalte ipocrisie alia moda
,
mostro ognora di

guardare come diretti contro la propria persona ed autorita, gli attacchi

volti contro il Ministero. E cosi fece rispondendo ad una Deputazione di

Goltz; a cui, dopo rinnovata 1' assicurazione di voler salde le istituzioni

liberali della Prussia, disse: Gli e pero anche mio dovere di serbare

illesi i diritti del trono, e questo dovere io I'adcmpiro col divino aiuto.

Non dubito della fedelta del mio popolo ;
ne ora, ne mai dubitero del

mio popolo ,
il cui patriottismo fu e sara sempre il piu forte antemurale

del trono.

3. Dopo tali manifestazioni degli intendimenti del Re, uscite dalla pro-

pria bocca di lui, non puo non considerarsi come gravissima Tinsistenza,

con cui il partito della maggioranza parlamentare torno a ribadire le ac-

cuse, in una congiuntura, in cui parea cbe almeno se ne dovesse tempe-
rare 1' acerbita. 1 consiglieri municipali di Berlino prepararono un Indi-

rizzo da presentare al Re pel capo d' anno. II Ministro sopra gli affari

interni chicse di vederne lo schema, e gli fu risposto con un riliuto. Quin-
di 1' indirizzo fu fatto tenere a S. M. direttamente. In esso, dopo ripetuti

augurii di ogni bene e di lunga vita al Re, per la prosperita della cara

patria, di cui egli si mostra tanto sollecito, cosi parlarono i Consiglieri :

Questa sollecitudine fedele ed incessante ci rassoda nella (iducia che

Y. M. giungera a dissipare le gravi inquietudini, colle quali (crediamo
nostro dovere di confessarlo francamentc a V. M.) entriamo nel nuovo

anno. Poiche il doloroso conflitto, col quale ebbe tcrmine 1'anno passato,

scnza essere risolto nel nuovo, e chc mette in pericolo le basi della Costi-

tuzione, e tale da turbare tanto piu gli animi, quanto piii durera a lungo,

e da pericolare 1' influenza della Prussia presso gli stranieri, la quale in-

fluenza dipende dall' unione del Re e del paese. Piaccia a V. M.
( questo

yoto patriottico oggi risuona nei cuori di tutti !
)

di entrare in vie che

conducano fuori di questa controversia , e riconducano alia riconciliazio-

ne ed alia pace . Somigliante nella forma, identico nella sustanza fu 1'in-

dirizzo, che presento nella stessa occasione il Corpo della Magistratura

municipale.

II Re ne fu assai commosso
,
e rispose per iscritto nei termini seguen-

ti : Io ringrazio i Consiglieri municipali ed il Magistrate dei loro augurii

e dell' assicurazione di fedele devozione, che mi hanno data in occasione

del nuovo anno. Giacche essi hanno fatto cenno della condizione generale

dello Stato, io cogliero la prese.nte occasione per insistere sopra cio : che

la condizione, alia quale si da il nome di conflitto, e che si acccnna come

cagione di turbamento, nasce in verita essa stessa da una confusione

degli animi, che sventuratamcnte dura ancora. Nessuno deve porre in
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dubbio la mia volonta sincera di mantenerc e proteggere la Costituzione,

se non ha per iscopo di spargere la di/pdenza e di combattere I'unione

fra ilReed il popolo. Cio che io, secondo il mio convincimento intimo e

coscenzioso, considero come necessario al bcne del paese, io debbo ado-

perarmi ad attuarlo nei limiti della Costituzione, con tutti i mczzi che si

trovano a mia disposizione, enon devo lasciarmi arrestare in quest' ope-

ra dal pensiero, che le mic intenzioni sono in questo momento male

apprezzate.

E dovere di tutti gli uomini assennati e di buono intendimento, di tut-

le le classi della popolazione, e specialmente dei rappresentanti municipali

eletti dalla fiducia dei loro concittadini, di esaminare tranquillamente e

senza preoccupazioni le circostanze
;
e di spargere i lumi risultanti da que-

sto esame nei circoli, nei quali esercitano la loro influenza, e di far si che

acquistino un giusto concetto delle cose e delle mie intenzioni tutti co-

loro, nei quali la diffidcnza e 1'inquietudine nascono daerronei giudizii.

Se le migliori forze del paese a cio si adopreranno ,
coll'aiuto dell'On-

uipolente rinascera in breve negli animi la tranquillita, che tulti i figli fe-

deli della patria invocano con tutti i loro voti, per il bene ed il prestigio

della Prussia. Berlino, 2 Gennaio 1863. Firmalo GUGLIELMO.

4. Pochi giorni innanzi al riaprimento delle Camere il Re fu colto da

leggero attacco d'infermita, che forse venne opportuna a sottrarre la Mae-

sta sovrana al cimento del primo incontro con una maggioranza parla-

mentare, che gia sapcasi piu che mai salda nei suo impegno di opposi-

xione. Laonde alii 14 di Gennaio, raccolte insieme le Camere dei Signori

c dei Deputati, e questi essendo in iscarso numcro, il signor Bismarck les-

se, invece del Re, il discorso della Corona. Questo incominciava col ma-

nifestare vivo desiderio di vedere seiolte le difficolta incontrate 1'anno

preccdente. Tale scopo sara conseguito, se nei modo di valutare le con-

giunture, in cui trovasi la Rappresentanza nazionale, si terra come regola

ferma la nostra Costituzione, e se i Poteri legislativi, con mutuo rispet-

to per le loro prerogative e pei loro diritti costituzionali
, riguarderanno

come compito loro assegnato Io sviluppo della potenza e della prosperita.

della patria. Toccalo poscia delle condizioni della Finanz-a ,
ed annun-

ziata la presentazione dei bilanci, veniva al punto capitale del dissidio,

e diceva : Per adempire la sua promessa il Governo vi sottoporra uno

schema di legge, onde modificare e compiere la legge del 3 Settembre

1814 circa Tobbligo del servizio militare
;
e spera che la riorganizzazio-

ne dell'esercito, al cui mantenimento il Governo di S. M. si crede, con

unanime voto, strettamente obbligato per 1' interesse stesso della potenza

prussiana, sara quinci appresso regolata in modo detinitivo coll'assegna-

iuento legale delle spese necessarie affinche sia eflettuata. Discorreva

quindi degli altri rami della pubblica amministrazione interna, e dava

delle relazioni colle Potenze straniere, dicendo laconicamente :

quelle erano in generale soddisfacenti.
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Quanto alia eterna quistione della riforma federale
, accennato alle

proposte gia fatte da varii degli Stati minor! alia Dieta, disse chiaro: B
Governo del Re e per parte sua appieno convinto che 11 patto federale f

qual fu stipulate nel 1815
,
non risponde piu alle condizioni modificate

del nostri tempi. Ma innanzi a tutto gli sta a cuore di osservare coscien-

ziosamente le convenzioni esistcnti
;
ed e risoluto di considerare la per-

fetta reciprocita nel compimento di tal dovere, come principale condizione

del mantenimento de' suoi obblighi.

Le Camere udirono rispettosamente questo messaggio , quindi si riti-

rarono per costituire i proprii ufficii
,
e uella seconda tornata, del giorno

seguente ,
il sig. Grabow fu eletto a Presidente della Camera elettiva,.

con 247 voti dei 261 che erano in tutto.

5. Questa nomina dovette guardarsi come il segnale d'una lotta acca-

nita che si vuole impegnare ; imperocche gia sapeasi quanto il Grabow
fosse risoluto nell'osteggiare il Ministero e nell'attraversarsi al riorgana-
mento dell'esercito

, per cui il Re era entrato in tanto impegno. Ma per

giunta il Grabow avea dato a divedere tutlo 1'aiiimo suo, e de' suoi ade-

renti, in un discorso recitato il di innanzi
,

di cui dobbiamo qui riferire

huona parte, poiche in sostanza e una perorazione fiscale contro il Gover-

no
;
e forse grayissimi ayvenimenti deriveranno per la Prussia e per tut-

ta la Germania dal conflitto, che per esso diyenne piu che mai acerbo fra

il Ministero ed il Parlamento. II Grabow pertanto parlo nel modo se-

guente.
Or sono tre mesi, noi uscivamo da questo recinto portando con noi

il desiderio, comune al paese intero, di arriyare ad una soluzione del

conflitto costituzionale, che scoppio senza nostra colpa. Ricordando quel~
le parole del Re : La verita sia tra*voi, ciascuno deye riconoscere con

profondo rammarico che, durante i tre mesi ora scorsi, il conflitto costi-

tuzionale ha preso proporzioni piu grandi ed ha messo in pericolo le ba-

si del nostro Stato costituzionale (Vivi applausi). Fin sui gradini dei

trono, la Camera dei Deputati, che un yoto unanime costitui sola e vera

rappresentanza della nazione prussiana, e stata insultata, calunniata, in-

giuriata (Vivi applausi ). Per ottenere la loro obbedienza, si sono desti-

tuiti o spostati i Deputati aventi pubblici uflicii che, fedeli al loro dovere

costituzionale, sostennero e difesero i diritti che la costituzione garanti-

sce alia Camera dei Deputati (Vivi applausi). Disposizioni , legalmente

abolite, furono ristabilite per via ammiuistrativa, per esercitare una pres-

sione sulla coscienza politica dei Deputali. Non si eccettuarono neppure
i magistrati inamovibili. L'articolo 99 della Costituzione rimane allosta-

to di lettera morta. Malgrado le nostre istanze, la Costiluzione non essen-

do difesa da una legge sopra la responsabilita ministeriale, noi ci trovia-

mo in faccia d'un Governo che cammina senza bilancio legale. In questo

conflitto
,
che diviene sempre piu grave, la nazion e ha sempre dato 1'a-

desione piu compiuta ai rappresentanti di sua scelta. Questa adesione
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Incontrastahile si e espressa colle accoglienze che vi aspettavano al vo-

stro ritorno nei vostri focolari, e cogl' indirizzi di approvazione e di

ringraziamento chegiimgono ancora tutti i giorni dai paesi esterni, dalle

diverse contrade dell'Alemagna e dai circoli elettorali di Prussia.

Questi indirizzi sono oggi in numero di 194
;

essi portano 221,951

firme, date dagli elettori del secondo grado solamente (wahlmaenner) o

raccolte in riunioni tra gli elettori di secondo grado e gli elettori prima-

rii (urwahler). lo depongo sul banco della Camera, e metto sotto i vo-

stri occhi questi indirizzi
,
stesi e sottoscritti in tutti i distretti

,
in tutte

le province. Tutti racchiudono questa testimonianza : che la Camera ha,

studiosamente salvati i diritti costituzionali della Corona
,

e difeso con

prudcnza e modcrazione i diritti costituzionali . della nazione e dei suoi

rappresentanti eletti. Essi esprimono alia Camera dei Deputati la loro ri-

conoscenza per lo zelo, con cui la Costituzione del paese, questa Costitu-

zione che e posta sotto la fede del giuramento e che e il palladio dei diritti

della nazione, fu per voi difesa dai tentativi contro essa diretti (Vivi ap-

plausi). Per tal modo, forte del suo diritto, la Camera dei Deputati pre-

sentasi davanti al paese. Riprendiamo con nuovo coraggio i nostri lavo-

ri. Rechiamovi la stessa prudenza, la stessa moderazione ed una incrol-

labile fermezza. L'anno giubilare, che incomincia, ci rammenta il tempo
in cui la Prussia rialzavasi da un profondo abbattimento, grazie al genio

dei suoi Principi ed alia forza dello spirito pubblico ;
la

^Germania
rialza-

yasi vittoriosa
;
essa scuoteva le sue debolezze ed abdicava le sue divi-

sioni. Leviamoci a tale rimembranza, e ripetiamo 1'antico grido prussia-

no; ripetiamo con fedelta, con sincerita questo grido nazionale. Lunga
Tita a S. M. il re Guglielmo I!

I Deputati si alzarono e ripeterono tre yoke questo grido.

6. Le pretensioni della Democrazia prussiana rispetto alia Corona sono

qui fatte manifesto in modo, quanto altiero, altrettanto minaccioso pel

Governo
, sopra cui si rovescia tutta la colpa dei dissidii

,
e contro di cui

si muove, come risulta dai vantati indirizzi, tutla la potenza delle asso-

ciazioni settarie. II Governo senti qual colpo cosi recavasi alia sua auto-

rita, e ne\ Monitore Prussiano del giorno 15 rispose con la nota seguen-
te: Men tre il Governo, aprendo ieri \Q Camere, manifesto anzitutto

il desiderio di concordia durevole e di cooperazione conciliante, il Pre-

sidente temporaneo della Camera, signer Gr.abow, credette poter preva-
lersi del primo momento della sessione, per pronunziare un giudizio duro

e offensive intorno la condotta del Governo, e per suscitare di nuovo, in

modo provocante ,
le lotle che resero si sgradevole e infruttuosa 1' ultima

sessione. Senza investigare se il Presidente della Camera possa in gene-
rale far manifestazioni personali di tal genere ,

sembra cosa strana che

il signer Grabow abbia creduto di dover farsi lecito somigliante atto in

un momento, ch'egli non occupava ancora la presidenza di una Camera

eostituita. II Governo non aveva avuto avviso alcuno che si dovesse te-
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nere quella tornata. Sc avesse potuto supporre che la prima adunanza dc?

Deputati sarcbbesi consacrata ad altre faccende da quella di forma ordi-

naria
,

i suoi rappresentanti non avrebbero mancato di comparirvi e di

protestarc senza indugio contro le parole del Presidentc. Certi che qiian-

ti pensano daddovero ad un accordo deplorano quelle parole ,
crediamo

nel tempo stesso di poter esprimere la tiducia, che dal canto suo il Go-

verno non si lascera dalie tcudenze de'suoi avversarii sviare dai disegni

che espresso nel discorso d'apertura .

Questa dichiarazione del Governo
, lungi dal richiamare a sensi piu

temperati gli oppositori del Parlamento
,
non servi che ad irritarne 1'or-

goglio e rassodarne i propositi. Delia qual cosa si ebbe indizio minaccio-

so nello schema d' Indirizzo di risposta al Re, compilato dal partito pro-

gressista, in forma di parafrasi risentita ed accrba del discorso qui sopra

recitatodelGrahow; con una espressa querela che la Costituzione sia stata

yiolata, e con intimazione al Governo : che non sipotrd mantenere la pace
all' interno e la forza necessaria per 1' esterno

,
se prima non si torni a

condizioni veramente conform! allo spirito ed alia lettera della Costituzio-

ne. Onde ognuno puo inferirc di quali procelle sia gravido si torbido cielo_

SPAGXA 1. Prove di devozione e d' affetto date dal popolo alia Regina
2. Riaprimento delle Camere; discorso del trono; parole di S. M. sopra
le triboldzioni del S. Padre e la spedizione del Messico 3. ludirizzi dl

risposta delle Camere i. Discussione sopra la politica tcnuta nella qui-
stione del Messico 5. Dissapori diplomatic'! col Governo francese

6. Cangiamenti nel Ministero.

1. Nell'atto di ricevere il nuovo Ambasciadore spagnuolo, D. Gutier-

rez de la Concha, marchese dell' Avana, Napoleone III pronunzio ,
nella

scorsa estate
,
alcune. parole che si risentivano alquanto dei dissapori

eccitati fra i Gahinetti di Parigi e di Madrid, per la risoluzione cffettuata

dal Generale Prim, di partirsene con le truppe spagnuole dal Messico, e

lasciarvi soli i Francesi a condurre la malagevole impresa, per cui s' era

stretta 1'alleanza di Londra, andata poi a male per la convegna della So-

ledad. Quelle parole dell' Imperatore dei Francesi sonarono acerbe al-

1'alterezza castigliana ;
e se le relazioni amichevoli delle due Corti non

ne patirono detrimento, attese le dichiarazioni chieste con buon garbo ed

ottenute con pieno soddisfacimento d'ambe le parti ;
i sentiment! popolart

in Ispagna si manifestarono per modo da far persuaso chicchessia
, che

quella naziotie e tutt'altro che immemore delle eroiche geste compiute in

sul cominciare di questo secolo, per la difesa del patrio suolo e per riven-

dicare la propria religione ed indipendenza. Laonde
,
colta 1' opportunity

d'un viaggio fatto da S. M. la Regina , per visitare le sue province me-

ridionali, fuuna gara delle citta e borgate per fade accoglienze piene di

\ Civiltd Cattolica Serie V, rol. Ill, pag. 639.
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entusiasmo
, con festeggiamenti afiettuosi c spfendidi ;

a' quali sempre
si mescolo qnalche protestazione di fedelta, fatta in termini da accermare

al niun timore in che si stava delle minacce stranicre.

2. La Regina si compiacque molto di yeder cosi confortato dallo spon-

taneo suffragio del popolo 1'indirizzo dato alia politica deLsuo Governo

in quella scabrosa questione, onde potea pericolare 1'amicizia con la Fran-

cia ; c di qui appunto s'incomincio il discorso della Corona, lelto dalla Re-

gina pel solcnne aprimento della Sessionc legislatiya delle Camere, ayve-

nuto nel di 1 Dicembre; del quale gioya riferire alcuni tratli, ed accennare

i punti piu rileyanti: Signori Senatori e Depulati. Quando nella scorsa

estate yisitai le province di Andalusia e di Murcia ,
ricevendo dai loro

abitanti attestati luminosi di aiTetto e di commoyente attaccamento alia

niia persona, anelavo vedere riunite le Cortes, per manifestare ai rappre-

sentanti della nazione la gratitudine e 1' amore che io professo ai popoli,

a capo dei quali la Provvidenza mi ha collocata. / cattolici sentimenti

della Spagna sono pure i miei
,
e domando a Dio di proteggere i nostri

wti e i nostri sforzi, perche cessino le tribolazioni del Sommo Pontcfiee,

oggetto costante della mia piu profonda venerazione. Le relazioni con le

Potenze esterne continuano ad essere amichevoli
; spero vedere la soddis-

facente conclusione delle difficolta, che pel disaccordo de' Plenipotenziarii

al Messico furono opposte all' esecuzione del trattalo di Londra. Gl' im-

previsti ostacoli, che hanno impedito questo risultato, non hanno indebo-

lito in me il desiderio di conseguirlo, e di attuare grintendimenti che gli

han servito di base. Tocco poscia del trattato di pace col regno d'An-

nam; delle yiolenze usate da legni federali d' America nelle acque di

Cuba con ingiuria dei diritti della Spagna ;
dei progress! industrial! che,

rassodando la tranquillita pubblica, avcano facilitata 1' amnistia pei col-

pevoli della sedizione di Loja. Quindi accenno alia convenienza di proy-

vedere meglio all'aTvcnire con leggi sopra la slampa ed i Municipii ,
con

riforme elettorali e con nuovi ordinamcnti pei ricorsi in Cassazione e 1'or-

ganamento dei tribunali e della procedura criminate. Parlo dei layori

pubblici, del prospero slato delle Colonie
,

della bonta e disciplina onde

fioriva 1'esercito
, e delle leggi opportune ad assicurare la ricompensa al

merito quanto alle promozioni di grado nelle milizie. Da ultimo, yenendo

a quello che e argomento ineyitabile di simili discorsi, cioe al bisogno di

approvare generosamente il preventive ,
coi necessarii assegnamenti di

fondi ai servigi tanto coslosi e nuovi, che sono richiesti dai progressi
della civilta, conchiuse coll'accertare i buoni effetti della politica del pre-
sente Gabinetto, si per 1'interno che per 1'esterno, econ parole di fiducia

che s'andrebbe innanzi di bene in meglio.
3. Pochi giorni dopo 1'apertura delle Camere, il sig. De la Concha,

ambasciadore presso Napoleone III
,

si parti da Parigi per recarsi a Ma-
drid ad assistere alle tornate del Senate, e parteciparvi alle discussioni

,

che si preyedeano tempestose, intorno alia politica tenula al Messico, e
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la dipartita delle trupjk spagnuole ,
onde le francesi si troyarono poste

in tanta distretta. Difatto, appena giunto cola, il Concha fu sollecito di

dare le sue dimissioni di ambasciadore a Parigi ,
ond'essere piu libero a

dire il suo parere e perorare per la causa che gli paresse piu giusta.

Intanto il Senato e la Camera diedero ad una Giunta 1'incarico di cornpi-

]are il disegno di risposta alia Regina, sotto forma d' Indirizzo; la cui

discussione dovea darluogo ai piii rileyanti dibattimenti politici. II dise-

gno d'Indirizzo, letto nel Senato alii 6 Dicembre, riusci ad una breve

parafrasi del discorso della Corona
;

il che suole riguardarsi come una

adesione del Parlamento al Ministero. A proposito della quistione roma-

na, yi si leggevano queste parole: La grandezza del popolo spagnuolo
e inseparabile dallo spirito cattolico, che si ritrae nella pieta dei suoi

Monarchi. II Senato si compiace di udire la consecrazione di gloriose

tradizioni, e* desidcra che Dio esaudisca i voti di Yostra Maesta ed aiuti

i suoi sforzi per far cessare le tribolazioni del Padre comune dei fedeli .v

E, per cio che concerne le cose del Messico: II Senato gode nel sapere r

che le relazioni con le Potenze straniere continuano ad essere amiche-

Toli
,
e giunte a buon termine le differenze sopravvenute nel!a quistione

del Messico, per cagione del disaccordo fra i Plenipotenziarii ;
e spera

alia sua yolta ,
che il pensiero ed il costante desiderio della Regina r

rispetto al trattato di Londra, saranno effettuati .

Simiglianti parole, ad esprimere i medesimi concetti, furono adoperate
nel disegno di Indirizzo della Camera dei Deputati ,

in questi termini :

Yostra Maesta ebbe 1'occasione di vedere che i suoi sentimenti catto-

lici sono quelli dell'intera Spagna. II Capo supremo della Chiesa e 1'og-

getto comune della profonda yenerazione. Dio esaudira i yoti, e proteg-

gera gli sforzi della Regina e della nazione catlolica
, per far cessare le

tribolazioni del Sommo Pontefice .

4. Alii 6 di Dicembre il sig. Bermudez de Castro, con la domanda di

certi documenti, pareva yoler gia incominciarc la zuffa pel Messico
;
ma

il Ministro sopra gli aflari esterni la fece difierirc al giorno, in cui si yer-

rebbc alia discussione del rispondente paragrafo dell7wdirizso, quando

egli ayrebbe comunicata una compiuta serie di documenti diplomatic! da

chiarire lo stato della quistione. Difatto alii 9 nel Senato il Generate

Prim entro arditamente nell'arringo, prendendo a giustificarsi dalla tac-

cia appostagli d'ayer mandato a male 1' impresa per poca amicizia yerso

i Francesi, ed a ribattere le imputazioni faltegli dal sig. Billault nel Par-

lamento di Parigi.

Queste cose furono con molta allerezza e gran calore esposte dal Ge-

nerale Prim
,

il quale racconto, impiegando tre intiere sedute, dal 9 al-

I'll Dicembre, tulta la seric dei fatti, onde fu originata e con cui fu con-

dotta la spedizione del Messico, descrisse le difficolta soprayyenute, e

fece ricadere tutta la risponsabilita del disaccordo sopra il Plenipoten*

ziario francese; sforzandosi di dimostrare che le costui pretensioni,
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contraric allo spirito ed alia lettera del trattato di Londra
,
e Mte mani-

feste dal favore, con cui si avyalorayano le mene dell'Almonte per la

'Candidatura dell'Arciduca Massimiliano, ayeano renduta necessaria quella

scissura. Si dolse di non aver potuto ottenere un colloquio coll' impera-

tore Napoleone III
, per chiarirlo a tutta eyidenza com' egli fosse stato

ingannato sopra le disposizioni dei Messicani ;
e fieraraente rihatte gli

assalti mossi contro lui dal Billault, cui appose d'ayer molto inesatta-

mente riferito i fatti, yalendosi delle sole relazioni dei document! ayuti

dai rappresentanti francesi
,
le quali per giunta eransi raffazzonate in

modo da condurre a falsi giudizii ;
le quali cose il Prim disse con gran

fuoco, e senza risparmiare le appellazioni di armi illegali ed indegne,

rispetto agli argomenti dell'oratore francese.

Levossi a parlare, contro il Prim, il Marchese di Miraflores che breye-

mente, ma con molta yeemenza, ne biasimo il contegno, riproyo il trat-

tato conchiuso col Juarez
,
e in so stanza fece yalere le ragioni, per cui

ra da preferire la politica seguita dalla Francia, respingendo le accuse

scagliate dal focoso Generale contro i rappresentanti dell' Imperatore al

Messico. Subito appresso, ma in altra forma e con piu ponderate parole,

parlo quindi il Ministro sopra gli affari esterni, sig. Calderon Collantes
;
il

quale inuanzi tutto si dolse che, per gare di partito, si fosse snaturata

1' indole della quistione, senza badare ai danni che poteano yenire dal

guastarsi le buone relazioni conaltre Corti. Confuto parecchi argomenti,

e dileguo certe apprensioni manifestate dal Prim
;
determine a punta di

documenti il yero scopo del trattato di Londra
;
narro a maniera di storico

le pratiche ayyiate col Juarez, onde si riusci alia conyenzione della Sole-

dad; riliuto con parole grayi gli argomenti, e ribatte gli epiteti ingiu-

riosi, con cui il Billault nel Senato francese ayea qualificata quella con-

vegna ;
e conchiuse da ultimo che, dopo di ayerla stipulata, sarebbe stato

ingiusto di cominciare le ostilita senza aspettare di yedere a' fatti
,
se ii

Goyerno del Messico fosse per adempiere, o no, gli impegni assunti.

Non e nostro intendimento, ne il ristretto spazio di queste poche pa-

gine ci permette di dare una, eziandio sommaria, analisi delle prolisse

d infocate discussioni che ayyennero ,
si nel Senato e si nella Camera

dei Deputati spagnuoli , sopra tale oggetto. Ci basti accennare che ,

dopo ayer bene attentamente disaminato e discusso i documenti presen-
tati dal Calderon Collantes per chiarire il contegno del Goyerno spa-

gnuolo e dei Gabinetti di Londra e di Parigi ,
le due Camere a gran

maggioranza di yoti respinsero le modificazioni proposte in biasimo o in

lode esplicita del contegno osseryato dal Prim e dal Ministero, ed appro-
yarono il relatiyo paragrafo dtWJndmzzo in quei termini, in cui era

stato proposto. Non yogliamo tuttayia tralasciare un cenno sopra un

fatto, che torna a moltissima lode d'un illustre uomo di Stato e generoso

propugnatore dei sentimenti cattolici, che sono proprii della nazione spa-

gnuola. II Generale Prim, nelle sue yirulente declamazioni
,
lancio con
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poca dignita un motto sarcastico contro il sig. Rios y Rosas
,
diccndo

che quest! , per aver negoziato il concordato del 59/erasi fatto degn<>
delie benedizioni di Pio IX. Da cio tracndo motivo il sig. Rios y Rosas

gli risposc: che, rappresentantc di una nazione indipendentc aveva avu-
to a negoziare cori altro Poterc

pure
indinendente. Che egli , cattolico,

s'inchinava avanti a quell'autorita ,
a cui si prostrano dugento milioni di

Cattolici
,
a queU'autorita ch' e la piu grande e la piu augusta della ter-

ra, al Vicario di Cristo, avanti a cui piegarono parimente il capo il Prin-

cipe di Prussia
,

il Principe di Galles
,
tributando omaggio alia triplice

aureola che la santita, la canizic e la syentura cingono al Sovranq di

Roma. E, con parole giustamcnte concitate, soggiunse ,
che colui il

quale motteggiava le benedizioni del Papa ,
non rii'uggiva dal venerare

qualche altro Sovrano d'Europa, non che di prostrarsi, o poco menp,
avanti ad un Juarez, capo di un Govcrno, CIM dcnomino di antropofagi.
Le parole deH'eloquente signer Rios y Rosas fecero una profonda impres-
sione neH'animo de' Deputati, e di quanti erano presenti a quellasedula.

5. Gli attacchi del Generate Prim contro il contegno dei Plenipoten-
ziarii francesi forte dispiacquero a Parigi ;

ma neanche fa gradita la ma-
niera con cui il Calderon Collantes, mitigando 1'acerbita delle proposi-
zioni del Prim

,
sostenne le ragioni del Gabinetto spagnuolp in un punto

assai delicate
,
cioe nella qualiticazione da darsi ai giudizii del sig. Ril-

lault, fondati sopra i soli documenli spedili dai rappresentanti francesi.

II signor Barrot
,
ambasciadore di Francia a Madrid , credette di scor-

geryi, come dicpno,
Y insinuazione che egli avessc allerato il senso delle

pratichee dei discorsi, tenuti sopra la quistione del Messico col Collames

stesso, e che inoltre si rivocasse in dubbio 1'esattezza delle infbrmazioni

intorno a cio spedite a Parigi. Ne chiese pertanto una categorica spiega-
zione al Gabinetto spagnuolo. II Ministro sopra gli affari estcrni risposft
che i giornali non aveano esattamente rilerito le sue parole, e che egli
era lontanissimo dal voler mettere in dubbio 1'autorita dei rapporti utli-

ciali dell' ambasciadore di Francia. Questa dichiarazione , comunicata al

Gabinetto delle Tuileries, sedo i bollori che \'i si erano destati e che, s

sono ben fondate le nuove corse in moltc accreditate corrispondenze,
erano giunte a segno da rendere iraminente una rottura diplomatica ed
il
richiamp deirambasciala.

6. II Ministero dell' O'Donnell avea ottenuto una piena viltoria, non

pure nel Senato, ma altresi nella Camera dei Deputati che, con 166 voti

contro 77, avea approyato lo schema tflndirizzo tal quale si era proposto.
Giunse pertanto stranissima a tutti la nolizia, che la Regina, alii 16 Gen-

naio, avea accettata la dimissione offertale dalTO
1

Donnell c da tutti i suoi

cplleghi, incaricando TO' Donnell di costituire un altro Gabinetto. Non ci

dimoreremo a ricercare il valpre delle svariate congetture, messe m-
nanzi dai giornali, sopra i niotivi di questo cambiamento

;
benche non

sia inverosimile che il desiderio di rannodare piu strettamente le buone.
relazioni con la Francia abbia indotto la Regina a gradire il partito di so-
stituire nuovi Ministri a quelli, che erano stati costretti di

approyare e so-

stenere il valore del trattato della Soledad
,
la ritirata dal Messico, epiu

altre cose
spiacevpli pel Governo di Parigi. Due giorni appresso il nupvo

Ministero di Madrid fu
costituitp,

restando O'Donnell Presidente e Mini-

nistrp della Guerra; il Maresciallo Serrano accetto il portafoglio degli
affari esterni

;
il Vega Armijo quello degli interni

;
il Salaverria quello
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dclle Finanze; il Guillaumas quello della Giuslizia
;

il Santa Cruz qucllo
del fomento (lavori pubblici) ,

il Lujan qucllo della Marina.

Qucsto nuoyo Minislero dichiaro subito, come viene annunziato da

telegram mi, che conlinuera a tenerc un indirizzo politico nel senso del-

1' unione liberate, e fara di tutto per conscrvare le buone relazioni con

le Pqtenze stranicre. Kispetto al Messico, si propone di star aspettando
che il corso degli avvcnimcnti dimostri il da fare, astenendosi fratlanto

da ogni ingerenza, poiche tal quistionc gia fu giudicata dalla Camera;
ma qve sorgessero riuovi

niptivi,
sarebbe sollecito di provvedere allera-

gioni della Spagna. Quindi fecc capirc che, rispetto alle cose interne, spe-
rava che si jjotrebbe largire tra poco una piena amnistia

pei
read politici.

Queste spiegazioni ,
date al Gonzalez Bravo ,

che chiedeva il perche
della mutazione del Ministero , nqn chiarirono gran fatto il motivo reale

di tal fatto
; poiche conservandosi la stessa polilica ,

il cangiamento di

persone indica o un dissenso fra i membri del prccedentc Gabinetto in-

torno a qualche punto rilevante
,
o la nccessila di salisfare ad esterne

convenicnzc
;
e fbrse amendue queste cagioni contribuironp

a fare che il

Collantcs ed il Posada Herrera sniettessero i loro portafogli.

GRECIA 1. 1 Greci alia caccia d'un Re, che non si trova 2. Apertura deH'As-
semblea nazionale

;
votazioni pel Principe Alfredo 3. Pratiche diplo-

matiche fra le Pqtenze proteltrici 4. Dichiarazione ufQciale per 1'esclu-

sioiie del membri dclle famiglie regnanti aLondra, a Parigi ed a Pietro-

burgo 5. Memorandum con cui 1'Irighilterra, sotto condizioni varie
,

offre la rinunzia al Proteltorato delle isole lonie, e raiiiiessione di qucsle
al Reguo ellenico.

1. 11 Regno ellenico, frutto dei trattati e dei
prolocplli

del 1830 e .1832,
e un

pprtato genuino della moderna politica, tutta sistemata a congegni
di equilibrio fra Pptenze rivali

;
ed al tempo stesso e una attuazionc di

quel famoso principio delle nazionalita, in virtu del quale 1'Europa gia
dovette sottostare a tanti e si crudeli ed iniqui rivolgimenli ,

e 1' Italia

specialmente fu abbandonata al ludibrio ed al pascolo delle sette piii scel-

lerate. Giova pertantq vedere a che termine sia oggirnai per riuscire

questo frutto della sapicnza diplomatica, combinala con la tristizia rivo-

luzionaria. Dppo avere per trent'anni continui congiurato e tumultuato a
danno del Principe, accettato dal suffragio unanime del popolo , e gua-
rentito dalla protezione delle principali Potenze europee , (inalmeute i

settarii greci riuscirono a tornare in condizionc di poter darsi quel Go-
verno che loro piacesse. Or bene : non trovano piu un Principe neutrale
che voglia accettare il fastidioso onore di farla da Re baccello

, in servi-

gio della loro costituzione monarchica
;
e loro vietato il valersi delta

prontezza con cui qualcuno si acconcerebbe a
portar questo titolo

, per
averne agio di

fayorire gl' interessi d'altri Stati
;
e ncppure e fatta loro

facolta di costituirsi a repubblica, perche si tcme che questa , dando
ansa alle aspirazioni ,

fin qui tanto caldeggiate, dell' unita nazionale, sia

per iscatenare, con la guerra contro la Turchia
,

il flagello della quistio-
ne d'Oriente.

Onde i Greci liberi ed indipendenli non possono reggersi ne a monar-

chia, ne a repubblica, e sono oggimai sul punto d'avere la pcssima del-

le tirannidi
,

cioe Y anarchia. Quindi si
spiega il loro affanno in dare la

caccia a un Principe che H tolga da tal pencolo, accettando la corona di
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spine strappata di capo al Re Ottone. Questa fu gia offerta a qualche de-

cina di membri di varie famiglie sovrane
,

e tutti furono saldi pel no ,

salvo quelli che avrebbero voluto
,
ma non poterono accettarc

, perche
fu loro vietato dalla ragione inflessibile dell' equilibrio europeo. Posti

percio da
parte

il Principe Alfredo d'Inghilterra, il Duca Leuchtemberg ,

ed il Principe Amadeo di Savoia, i Greci, per consiglio dcll'Inghilterra, si

Yolsero a D. Ferdinando, padre del presente Re di Portogallo ,
il quale

ricuso. Gli fu scritto dal Re de' Belgi e dalla Regina d'Inghilterra per
capacitarlo del gran servigio che renderebbe contentandosi di salire quel
trono

;
ed egli piu saldo che mai sul no , prefer! la sua vita privata ai.

vani splendori a un'
apparente Sovranita. Fu tentato un Principe di Ba-

den; e rispose di no. Si venne alia prova con un Duca di Nassau, e s'in-

contrp egual rifiuto. Si vplsero suppliche al Duca Ernesto di Coburgo, e

questi pose tali condizioni ad un possibile si
, che equivalevano ad un

rotondo no. Onde, per dire tutto in poco, i Greci hanno pienamente av-

verata in se stessi e nel fatto loro quella sapientissima favola : Ranae pe-
tierunt regem ; e sono in procinto di sentirsi cadere addosso ua serpente
che li

diyori,
cioe la guerra civile e 1'anarchia.

2. Alii 22 Dccembre, con solennita propria da funerale, fu aperta 1'As-

semblea nazionale
,

i cui membri dayano a divedere lo sgomento, in che

li avea gettati la notizia deH'impossibilita di avere per Re il Principe Al-

fredo, e la vista degli ostacoli che
frapponevansi ad un pacitico ordina-

mento dello Stato
;
ed intanto sapeano che 1'esercito si venia disfacendo;

i ladroni mettevano a taglia e ruba e sacco le campagne; i partiti ayversi
rabbiosamente si accaneggiavano nelle citta

;
il
Gpyerno provvisorio era

impotente a frenare i crescenti scompigli ;
1'autorita delle leggi discono-

sciuta; i magistrati privi d'ogni mezzo d'esercitare i proprii ufficii; e lc

Potenze protettrici intese unicamente a guardare i loro interessi. Fin qui
1'Assemblea, che ne' primi giorni non era neppurc in numcro legale per
venire a qualche discussione, nulla opero di rilevante, salvo il riconosce-

re la legalita delle elezioni. Intanto pero si continuavano a raccogliere
nelle citta e nei Cpmuni i suffragi per 1' elezione diretta d' un nuovo Re ;

e
, fosse maneggio segreto deH'Inghilterra ,

fosse risoluzione ispirata
dalla necessita d'uscir d'impaccio, la piii gran parte dei voti era pel

Principe Alfredo, che pur gia sapeasi non pqter accettare.

3. Per qual maniera si nuscisse all' esclusione di questo Principe, co-

me d'ogni altro appartenente alle famiglie regnanti in Francia, Inghilterra
e Russia, sarebbe lungo a narrare per singola, tanti furono i diapacci so-

pra cip
scambiati fra le yarie Corti, e pubblicati da quasi tutti i giornali

politici. Ma pup ayersene sufficiente concetto da unbrano della Esposizio-
ne delle condizioni dell' Impero, presentata alle Camere francesi

;
in cui,

tpccato della necessita che si mantenessero i patti stipulali nella fonda-

zione del Regno ellenico per quella importance esclusione, si accenna cio

che segui: II Governp di S. M. non ha esitato a confermarvisi intera-

mente, ed abbiamo anticipatamente respinta qualunque idea di una can-

didatura francese. I Gabinetti di Londra e di Pietroburgo manifestavano

disposizioni
simili alle nostre. Le tre Corti erano dunque di accordo per

notificare al Governo provvisorio d' Atene, che esse giudicavano il pro-
tocollo della conferenza di Londra applicabile alia elezione del nuovo
iSovrano. Ma il Gabinetto inglese, prima di respingere ufficialmente ad

Aten'e la candi4atura del Principe Alfredo, yoleva che la Russia rinun-
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ziasse del pari a quella del Duca di Leuchtemberg ;
ed avendq qiresta Po-

tenza tardato a dare le spiegazioni che le erano state chieste, il
Gabinettq

di Londra annunziava 1* intenzione di considerarsi svincolato dai suoi

impegni.
La candidatura del Principe Alfredo assumeva da quel mqmento un

nuovo carattere. II Governo dell' Imperatore ha creduto proprio dovere,

per 1'amicizia che
Iq lega al Governo inglese, di esporgli con intera fran-

chezza quale fosse il nostro pensierq intorno all'eventualita d'una monar-
chia inglese in Grecia, come pure riguardo alle complicazioni che pole-
vano risultare nella politica generate dell'Europa. II Gabinetto di Londra
avendoci risposto, che era disposto a rifmtare la Corona per il Principe
Alfredo, se la Russia consentiya a considerare il Duca di Leuchtemberg
come compreso nelle esclusioni

p^eyedule
dal protocollo del 1830, noi

abbiamo impiegati tutti i nostri sforzi nello agevolare un accordo su que-
sta base. II Gabinetto di Pietroburgo si e piegato a questo voto. Per con-

seguenza, due Note spno state scambiate tra 1'Inghilterra e la Russia per
istipulare una rinunzia reciproca nel caso che fossero eletti il Principe
Alfredo e il Duca di Leuchtemberg. II Goyerno di S. M. ha anch' esso
aderito a questa risoluzione, che e stata recata a notizia della Grecia per
mezzo di una

dichiarazipne degl' inviati delle tre Corti. I Gabinetti sta-

.bilirpno
inoltre di porsi d'accordo sulla designazione del Principe, die

potra esscre raccomandato ai voti degli Elleni.

Al tempo stesso, il Governo di S. M. britannica fermava una risolu-

zionc importante : dichiaraya cioe la propria intenzione di spogliarsi del

Protettorato delle isole lonie in favore dclla Grecia, sotto la
cqndizione

che le Potenze, che avevano sottoscritto il trattato di Vienna, vi consen-

tissero, e che il Governo ellenico, conforroemente alle assicurazioni che
ha date spontaneamente, s' impegnasse a conseryare le istituzioni mo-

parchiche ed a rispettare le circoscrizioni territoriali. Questa proposta e
interamente conforme allo spirito delle stipulazioni, che hanno regolato
nel 1815 i destini dell'arcipelago delle sette isole. Allora, infatti, si voile
tener conto della

Iqro nazionalita. Per questa ragione appunto non ven-
nero unite all' Italia, e non potendqle unire alia Grecia per non sottoporle
alia dominazione ottomana, ne lasciar loro un' indipendenza politica, che
non sarebbero state in grado di difendere, si credette di conciliare tutte

le convenieuze, formandone uno Stato distinto, sotto il Protettorato d'una

grande Potenza cristiana. Tutto fa supporre che, se il Regno ellenico a-

Tesse allora esistito, i Gabinetti avrebbero disposto delle sette isole, co-
me il Governo inglese propone oggi di disporre. Noi non pqtevamo adun-

que far a meno di congratularci con lui di questa sua risoluzione. Essa, per
altra parte, e conforme ai voti sovente espressi dagli abitanti delle isole

lonie, ed e tanto in armonia coi nostri sentimenti di beneyolenza verso
la Grecia, che non puo non ottenere

rapprovazione
del Governo dell' Im-

peratore. Non ci rimane che far voti, affinche il cqmponimento defmitivo
aella questione greca venga prontamente a ristabilire la tranquillita e la

calma, edqffra alle Potenze le guarentigie d'ordine e di sicurezza, ch' es-

se hanno il diritto di chiedere al nuovo Sovrano della Grecia.
4. La sentenza, che troncava le speranze dei Greci partigiani dell'In-

ghilterra o della Russia, fu ufficialmente significata al Governo di Atene
con la seguente nola

cojlettiva dei rappresentanti delle Potenze profct-
trici: I sottoscritti Ministri di Francia, Granbrettagna e Russia hanno IV
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nore di comunicare al sig. Bulgaris I'obhligo assunlo dalle Ire Corti, alii

4 del cprrente Decembre, e sottoscrilt'o lo slesso giorno dai rispettivi In-

caricati. La Fraricia, la Granbrcllagna e la Russia fanno sapere, che si

sono reciprocamente obbligate a non permeltere, che un membro delle

famiglie imperial! e reali, che regnano sui Ire Stati
,
accetti la corona

della Grecia. In conseguenza ne S. A. 11. il Principe Alfredo, membro
dclla famiglia realc d'lnghillcrra, ne S. A. }. il Principe Roraanowski,
Duca di Leucbtemberg, membro della famiglia impcriale di Russia, pos-

spno accettarc la corona della Grecia, nel caso fosse loro offer ta dalla na-

zione greca. I sottoscritli oolgouo 1'occasione di offrire al sig. .Bulgaris
i'assicurazione ecc. Atenc 1-.K> Decembre 18G2. Firmati: Bourree

Camp bet Scarlett Itloudoff.
5. Inlanto viaggiava verso la Grecia Lord Elliot, incaricato di chiarirc

bene il senso e le condizioni d' una offerla, gia inentovata qui sopra,
con cui 1'Inghilterra esibivasi, quando non sorgcsscro ostacoli delle Po-
tenze che firmarono il trattato di Vienna nel 1815, ad abbandonare il

Protettorato delle isole Ionic, e permettere loro quell' annessione al Re-

gno cllenico, che costantemente ogni anno esse chiedcvano per bocca del

loro Parlamento al Lord Alto Commissario, con la certezza d'aver un sec-

co rifiuto. Giunto ad Atene Lord Elliot comunico al Governo greco il

scgucnte Memorandum.
S. M. la Regina desidera veramenle di contribuire al benessere ed

alia prosperita della Grecia. I traltati del 1827 e del 1832 mostrano ad
cvidenza questo desiderio da parte della Corona britannica. II Governo

provvisorio di Grecia dichiaro, dopo la parlenza del re Ottonc, che il

suo proposito e di mantenere alia Grecia uiia monarchia costituzionale, ed

amiclieyoli
relazioni cogli altri Stati. Se la nuo\a Asscmblea dei rappre-

sentanti grcci rimarra fedele a questa dichiarazipne,
mantcrra una mo-

p.archia costituzionale e s'asterra da ogni aggressione contro gli Stati li-

mitroli
;

se essa inline scegliera un Sovnuio
,
contro cui non vi abbia

una ben fondata pbbiezione, S. M. vedrebbe in questo contegno una pro-
mcssa di futura liberta c felicita per la Grecia. In tal caso, S. M., onde
alTorzarc la grcca monarcbia, sarebbe disposta ad aniiuuziare al Senato

ed ai rappresentanti delle isole lonie il suo desiderio di vedcr la Repub-
blica setlinsulare, unita alia Grecia, formarc con essa nno Stato solo ed
indivisibilc. E se questo desiderio venisse pure manifestato dal Corpo
legislative delle isole Ionic, S. M. prenderepbe gli opporturii provvedi-
menti, onde ottenere il concorso delle Potenze che inlerveunero al tratta-

to, medianie il quale le Isole Ionic e le loro dipendenze venivano poste
sotto il Protettorato dclla Granbretagna.

Mi corre il doverc di far intcndere al regno di Grecia che 1'elezionc

di un Principe, che fosse il simbolo ed il prccursore di moti rivoluzionarii

e dell'abbracciarsi una
politica aggressiva verso la Turchia, impedirebbe

1'abbandono da parte di S. M. del Proteltorato delle isole lonie. II Go-
verno di S.M. contida, che nella scelta di un Sovrano al trono di Grecia

i'Assemblea ellenica eleggera un Principe, da cui si possa aspettare

rispclto per la liberta civile e religiosa, cd un sincero amore per la pace.
Un Principe di tali qualita sara in grado di contribuire alia lelicita della

Grecia, e verra quindi onorato dell'amicizia e della confidenza di S. M.
Ja Regina .
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VII.

Ermengarda.

Le prosperita del Re Desiderio nell'anno 770, decimoquarlo del

suo regno, toccarono il colmo, dal quale poi nei tre anni seguenl*

eon ispaventosa rovina precipitarono. Nell' inlerno dello Stato la sua

autorita parea meglio die mai stabilita e sicura : niuna ribellione

avea piu osalo levar la tesla nelle province, dopo la vigorosa pron-

tezza da lui mostrata nell' opprimerle in sui primordii del suo gover-

HO: i magnali della nazione, che gli aveano con Rachis contrastata

1'elevazione al trono, ubbidivano qual di buon grado, quale fremen-

do, ma in segreto, ed aspettando tempi migliori : e Ira i Duchi, an-

eo i due piu potenti, lungi dall' aftettare 1' anlica indipendenza, mo-

stravansi a lui interamente ligi, siccome sue creature. Arigiso di

Benevenlo eragli slrelto anche per vincolo di parentela, avendo in

moglie Adelperga figlia del Re; ed a Spolelo gli atli pubblici non

piu segnavansi, come nei tempi andati, col solo nome del gloriosis-

simo e sommo Duca, ma innanzi a questo portavano in fronte quello

del piissimi ed eccellentissimi Re Desiderio e Adelgiso ossia Adel-

chi. Quest! era stato fin dal 759 associate dal padre al trono e no

1 Vedi questo volume pag. 61 e segg.

Serie V, vol. V, fasc. 310. 25 6 Febbraro 1863.
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era grande sostegno ; giacche il valore, la generosila, c gli alii spi-

rit! die mostrava, lo rendeano caro a tulta la nazione, la quale in lui

riponeva tutte le speranzo 1, e forse per amore di lui sofieriva di mi-

glior animo il giogo del padre.

Fuori dello Stato altresi, ogni cosa parea sorridere all'ambizione

del Re ed alle sue vaste speranze. L'ardito colpo che avea teste fe-

rito in Roma coll' abbaltere i due principal! campioni della S. Sede,

Crisloforo e Sergio, e col crearsi nel cuore stesso della citta e della

Corte pontificia una tazione di amici, capitanata da Paolo Afiarta,

dovea fargli sperare phi vicino il giorno, ch'egli sempre vagheg-

giava, della finale conquista di Roma. Intanlo si tenea piu che mai

sicure in pugno le cilta e le terre, finqui rapile a S. Pietro; ed ai

perpetui richiami del Papa per le giustizie , a deludere i quali tanle

perfidie e tanti inganni avea dovuto negli anni passati mettere in

campo, oramai gli bastava 1' animo di rispondere, come 1'udimmo

poco innanzi, con apertissimi ed insultanti rifiuli. Aggiungasi che in

Ravenna Irionfava a quei di
,
secondo che abbiamo gia narrato

, la

parte di Michele scriniario, il quale, intrusosi per opera e favore di

Desiderio in quella Sede arcivescovile, a cui i Papi soleano gia con-

giungerc il temporale governo dell' Esarcalo e della Penlapoli, por-

gea naturalmente al Re facile presa a nuove rapine. Anche 1' ultima

Istria, benche suddita per dirilto al Greco Impero, parea divenu-

ta ogglmai ferma conquista del Longobardo; ed a stendcre piu,

oltre il regno verso quel lato orientale non era forse piccolo van-

taggio la vicinanza della Baviera, Ira la quale e la Longobardia

erano sempre corse, dai tempi di Teodolinda in qua, amichevolissi-

me relazioni, e dove ora regnava il Duca Tassilone, a cui Desiderio

avea data tesie in isposa la sua figlia Liutperga.

A quesle prospcrila del Re venne a porre compimenlo ii parenla-

do die in quest' anno fu conchiuso tra la casa di Desiderio e quella

di Francia. Le prime Imitative di questo parenlado furono mosse

senza dubbio dal Re longobardo, significandolo chiaramenle la lellera

1 Adalyis ftlius eius, in quo Longobardi inultum spei habere videbantur,,

dice EGINARDO negli Annales, a. 774; e la stessa lode gli danella Vita Caroli

Magnij num. 6, dicerido: Malgisuw, in quern spcs omnium inclinatae vide-

lantur.
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del Codice Carolino l
,
della quale fra poco ragioneremo,'e la natura

stessa delle cose; giacche, siccome aDesiderio tornava quasi lutlo il

yantaggio di si illustre parentela, era naturale che da lui altresi ne

parlissero Ic prime proposte. Ora quesle portavano che le due dina-

stie si congiungessero con doppio matrimonio : Gisla, sorella dei due

Re
,
Carlo e Carlomanno , sposerebbe Adelchi figlio e consorte del

regno di Desiderio
;
e Desiderata, ossia, come i moderni la sogliono

chiamare
, Ermengarda 2

, figlia del medesimo Desiderio, andrebbe

sposa ad uno dei due Re 3 di Francia.

1 Nostrae perlatum est notioni, .... quod Desiderius Longobardorum
Rex vestrae PERSUADERS DIGNOSCITUR excellentiae, suam filiam etc. COD. CAROL.

Epist. L, secondo 1' ordine del Cenni.

2 II nome di Ermengarda, o Irmogarda, come quello di Teodora, e di

Sibilia, che i moderni ban dato a questa Principessa longobarda, non si tro-

vano punto,come gia noto il SASSI (Note al Sigonio De Regno Italiae Lib. Ill),

presso gli anlichi scrittori. Questi per lo piii la lasciano innominala, dicen-

dola solo filia Desiderii. PASGASIO RADBERTO, scrittore del secolo IX, e per

avventura il primo cbe la chiama Desiderata, e questo nome stesso da pa-

recchi moderni fu malamente interpre'tato come un mero aggettivo. ANDREA.

Pretenella sua Cronaca, stampata dal PERTZ (Moimm, Germ. Script. T. Ill)

dice che ella chiamavasi Berterad nomine, benche nel testo di Andrea, presso

il MURATORI
( Anliq. Ital. T. 1

), leggasi in quella vece tra parentesi: Deside-

ralam nonnulli appellant. Anche il BARONIO la chiamo Berla (Anna!. Eccles.

a. 770 e 771
) ;

e cosi pure la appellano gli Annali Piteani
,

citati dal PAGI

(
Crit. Baron, a. 770, n. YII ); ma, come il medesimo Pagi ivi noto, invece di

Berlam Rcginam filiam Desiderii ... de Italia adduxit, dee correggersi Berta

Regina filiam Desiderii etc.,, e restituirsi cosi alia Regina madre dei Re Fran-

chi quel nome di Berta
,
che per la frase sgrammaticata dell'Annalista Pi-

teano venne appropriato alia figlia di Desiderio. II vero suo nome fu dunque

Desiderata, nome derivato manifestamente da quello del padre; ma non per-
cio le si puo disclire quello di Ermengarda, benche al Papebrochio paresse
Qon meno favoloso che quello di Galeana, figlia del Re Galafro o di altre

donne che i romanzieri hauno date a Carlomagno. Infatti Ermengarda, se-

condo che gia indico la Rivista Europea del Giugno 1845, e come sinonimo

di Desiderata; giacche, in vecchio teutonico, vuol dire Desiderio de' guer-
rieri

(
da heermann guerriero, e garde brama ardente). Del rimanenle que-

sto fu nome comunissimo tra le donne germaniche, e fra le tante Ermengar-
de illustri bastici ricordare la Imperatrice Ermengarda, che fu prima moglie
di Lodovico Pio, e nuora di Carlomagno.

3 II MURATORI
( Annali a" Italia, a. 770

)
dice che trattavasi di maritare ai
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Non sappiamo con qual animo quesli accogliessero da principio Is

dimande di Dcsiderio
,
e dai fatti chc in breve seguirono, siamo in-

dotti a crederli tult'allro cbe inchinati a favorirle. Ma csse trovarono

un avvocato potentissimo in Bertrada o, come altri abbre\iando la

cbiamano, Berta, madre dei due Re. Ella godca somma veneraziong

ed autorita presso ambedue, e specialmenle presso il primogenilo

Carlo con cui vivea; ed esscndo in que' dl tutta inlesaa consolidare

con paci ed allcanze il regno ancor novello dei figli, della materna

autorita 1 si valse per indurrc Carlo ad accettare la mano di Ermen-

garda ,
e stringere in tal guisa col polente Re de' Longobardi amista

piu ferma. Ne paga di lanto, voile essa medesima conchiudere il

trattato e condurre la sposa al figlio. Percio, dopo avere nel colloqui^

di Sellz oltenuta da Carlomanno la riconciliazione con Carlo, e spenta

cosi nelle prime faville quella discordia, che gia minacciava di pro-

rompere in guerra civile, intraprese per la Baviera il viaggio d' Ita-

lia. In Baviera si abbocco col Duca Tassilone suo nipote e genera

del Re Desiderio; indi venuta, e forse con Tassilone medesimo 2, in

Italia, fu a Roma a venerarc le lombe degli Apostoli; donde recossi

alia Corle di Desiderio, per istringcre con lui la drvisata alleanza 3.

due Re, Carlo e Carlomanno, due flffliuole del Re longobardo: ed auche il

Baronio ne avea dubilato, per 1' autorita di qualche Annalista franco. Ma il

PAGI
(
Critic. Baron, a. 770, u. VII

)
tolse di mezzo quel dubbio, emendando

il passo scorretto di quest' Annalista, e riducendolo cosi ad accordo con

tutti gli altri scrittori, i quali non parlano che di una sola figlia di Desiderio

da maritarsi all' uno dei due Re di Francia, o nominatarnente a Carlo.

1 EGINARDO nota espressamente, che Carlo impalmo la figlia di Desiderio,

matris hor-talu, matre suadenle; facendo chiaramente intendere che egli vi

si condusse solo per ossequio alia madre
(
Vita Caroli Magni, num. 18).

2 Certo e che Tassilone in quell' anno venne a Roma, e nel suo ritorno,

passando per Bolzano nel Tirolo, diede un diploma in favore del Monastero

di quel luogo, come si ha dal MABILLON
(
Annal. Bened. a. 770

). Quindi e as^-

sai verisimile che egli facesse il viaggio di Roma con Bertrada e con lei si

recasse presso Desiderio, e siccome stretto congiunto di amendue, avesse

gran mano nelle loro trattative di alleanza.

3 EGINARDO negli Annali^ all'anno 770 : Berthrada, mater regum, cum Kar-

lomanno minore fdio apud Salusiam locula, pads causa in Italiam proficisci-

lur, peractoque proplcr quod illo profecta est negotio, adoratis cliam Romae
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Prima pcro di conchiuderla, Bcrtrada mosse al Re soknni e ga-

gliarde rimostranzc per le citla da lui usurpate alia S. Sede l
,
e lo

indusse a fame
,
o almeno prometterne, la restituzione al Pontefice ,

ponendo cosi la riconciliazione con Roma, come condizione alia nuova

alleanza colla Francia. Infalti la piela c devozione die Bertrada e i

Re suoi figli aveano sempre professala verso la Sede Apostolica, c

la fede tante volte giurata di proteggerla, e 1'mleresse medesimo

della loro dinastia, che dai Papi avea ricevuta la regia consacrazio-

ne, esigevano che, menlre da un lalo cssi collegavansi con Deside-

rio. dall' altro non offendessero e non s' iuimicasscro il Papa. Due

cose in vcrita diflicilissime a conciliarsi ,
alteso le relazioni che cor-

reano Ira il Re longobardo e il Pontefice: se non die a Bertrada par-

ve di spianare ogni cosa coll' imporre al Re la restiluzione delle giu-

stizie, prima di ullimare con lui il tratlato delle nozzc. La restiluzione

ottenuta in tal congiuntura non pure placherebbe per ora 1'animo del

Papa, ch' ella ben sapeva av\?ersissimo a quelle nozzc, ma lo assicu-

rerebbe eziandio per ravvenire, quasi dandogli pegno che Desiderio

quinci innanzi non sarebbe piu quel di prima ,
e per rispetto alia

nuova parentela coi Re di Francia, prolettori della S. Sede, o si con-

terrebbe egli medesimo dal piu violare le giustizie di S. Pietro, ov-

vero sarebbe dall' autorita polenlissima dei medesimi Re piu agevol-

mente contenuto. Tali sembra che fossero i pensieri e le speranze

di Bertrada
;

lie a Desiderio, cui troppo premea d'imparentarsi colla

casa di Francia
, dovelle parcrc gran fallo il largheggiare in pro-

messe, o il restituire eziandio in cffetlo, se non quelle moltissiine

citta die dicono gli Annali Franchi , qualche parte almeno delle

sanctorum Aposlolorum Hminibus, ad filios in Galliam reverlitur. E gli AN-
NALI LAURISSENSI : Carlomannus el Berla regina iungentes se ad Salossa, et in

eodem anno perrexit domna Bcrla regina per Baioariam parlibus Italiae.

Quale poi fosse il negozio, per cui Bertrada venne in Italia, lo dicono gli

ANNALES VETERES FRANCOKUM : Abiit Berta Regina mater Caroli in Italia ad

placilum contra Desiderium Rcgcm, et redditae sunt civilates plurimae ad

partern sancli Petri, et Berta adduxit filiam Desiderii in Francia.

1 In questo senso ci sembrano doversi spiegare le parole: ad placilum

contra Desiderium Recjem, or ora citate.
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yiustizie usurpate l. Con cio fu concbiuso il trattalo del marilag-

gio ;
i magnati Francki

,
i quali accompagnavano la Regina madre,

giurarono in nome del rcgio sposo i patti dell' alleanza 2
,
e Ber-

trada, senz' altro indugio , lolta con se la giovane sposa Ermen-

garda, la condusse in Francia a Carlomagno. Quanto alle nozze di

Gisla con Adelchi, quale eke ne fosse la cagione ,
elle non ebbero

altrimenti effetlo. Forse parve indegna cosa ai fratelli il concedere

la sua mano al figlio del Re longobardo , dopo che Pipino 1' avea

gia negata al figlio dell' Imperatore d' Orienle 3
: ma il certo e

,
cbe

Gisla, la quale trovavasi allora in sui tredici anni, non tardo i a ri-

tirarsi dal mondo nel chioslro
,
dove allo Sposo celeste consacro il

suo fiore verginale.

Inlanto, mentre le Corti del Re longobardo e di Carlomagno anda-

vano in festa per le miove nozze, in Roma elle colmarono di cosier-

nazione il Papa Stefano, e con esso lui lutto il clero e il popolo ro-

mano. Le traltative del matrimonio, a quanto sembra, eransi tenute

gelosamenle nascoste al Papa , appunto percbe sapeasi cb' egli non

potrebbe mai approvarle. Ma
,
come prima il Pontefice giunse ad

1 H MURATORI (Annali d' Italia, a. 770
)
dubita se dicano il vero gli Annali

Franchi, quando narrano che redditae sunt civitates plurimae etc., perche,

die' egli, non apparisce che si disputasse di Citta tolte in quest! tempi alia

Ghiesa. Ma se ne disputava certamente pochi anni innanzi, come abbiamo

altrove dimostrato (Serie V, Vol. II, p. 662); e poiche dalle seguenti que-

rele di Paolo I e di Stefano III sappiamo che Desiderio non pure venue ag-

giungendo nuove rapine, ma ripigliando eziandio le restiluzioni gia fatte,

troppo e probabile che nel 770, tra le giustizie da lui usurpate, fossero an-

che parecchie citta. Piuttosto, nelle citate parole degli Annali Franchi,, noi

dubitiamo della verita di quel plurimae e di quel redditae sunt; ne sarebbe

cosa strana, che quegli Annali, autorevolissimi quando parlano delle cose

di Francia, avessero alquanto esagerato o franteso i fatti d' Italia.

2 Di questo giuramento fanno menzione S. Pascasio Radberto e S. Geral-

do, nella Vita che ambedue scrissero di S. Adalardo, e di cui recheremo piu

sotto le parole.

3 GODIGE CAROL. Epist. L.

4 Gisla
,
a puellaribus annis reliyiosae conversalioni mancipata . . . quae

etiam, paucis ante obitum illius (Caroli) annis, in eo quo conversata est mo-

nasterio decessit. EGINARDO, Vita Caroli Magni, num. 18.
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averne certa contezza, scrisse in Francia ai due Re fratetli una tre-

menda lettera 1, per vietar loro le divisatenozze. E perocche questa

lellera e, nella presente materia, il piu importante monumenlo che

siaci rimasto, egli e qui nostro debilo di riferirne alia distesa i tratti

principali.

Dopo la consueta intitolazione
, agli eccellentissimi fiyli Carlo e

Carlomanno ,
Re dei Franchi e Palricii dei Romani , ii Papa co-

mincia ricordando con gravi e generali termini la necessila di slare

in guardia contro le astuzie del demonic, che della donna soprattut-

lo si Yale a sedurre e trarre i giusti in perdizione ; quindi, entrando

nel \1vo dell' argomento ,
cosi prende a parlare

2
:

1 La data di questa Lettera e riferita dal Baronio, dal Pagi, dal Murato-

ri, dal Cenni, dal Troya, e dal piu degli scrittori, all' anno 770. II IAFFE, nei

Regesta, dubita tra il 769 e il 770, credendola ad ogni modo anteriore al

viaggio di Bertrada in Italia. II PAPEBROCHIO (Ada SS.
t
30 Aprile) la rimandaj

lino al 768
;
ma e opinione troppo strana, la quale potrebbe facilmente con-

futarsi coi dati medesimi della Lettera.

2 Itaque nostrae perlatum est nolioni, quod certe cum magno cordis do-

lore dicimus, quod Desiderius Longobardorum Rex, vestrae persuadere digno-

scitur cxcellentiae, suam filiam uni ex vestra fraternitate in connubio copu-

lare; quod certe, si ita est, haec propria diabolica est immissio, ct non tarn

matrimonii coniunctio, sed consortium nequissirnae adinventionis esse invcni-

tur. Quoniam plures comperlmus, sicut divinae Scripturae historia instruimur,

per alienationis (alie o alienae nationis) iniustam copulam, a mandatis Dei

demare, el in magno devolulos facinore: quae est enim,praecellenlissimi filti,

magni reyes, talis desipientia,ul penitus veldici liceat, quodvestra praeclara

Francorum gens, quae super omnes genles enitet, et tarn splendiflua ac nobi-

lissima regalis vestrae polcntiae proles, per/Ida, quod absit, ac foetentissima

Longobardorum gente polluatur, quae in numero gentium nequaquam compu-

tetur, de cuius natione et leprosorum genus oriri cerium est. Nullus enim qui

mentem sanam habet, hoc suspicari potest, ut tales nominalissirni reges, tanto

detestabili atque abominabili contagio implicentur: quae enim societas luci

ad tenebras? ant quae pars fideli cum infidele?

Etenim, mitissimi et a Deo instituli benignissimi reges, iam Dei voluntate

et consilio, CONIUGIO LEGITIMO, EXPBAECEPTIONE GENITORIS VESTBI, COPVLATI ESTIS,

accipientes, sicut praeclari et nobilissimi reges, de eadem vestra patria, scili-

cet ex ipsa nobilissima Francorum gente, pulcherrimas coniuges, et earum vos

oportet amori esse adnexos. Et certe non vobis licet, els dimissis, alias du-
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E giunto a nosira nolizia ,
e con gran dolore il diciamo

, che

Desidcrio Re dei Longobardi cerca di persuadcre 1' eccellenza \ostra

per maritare a uno di \oi due la sua figlia. II die se e vero, questo

cere uxores, vel extraneae nalionis consanguinitate immisceri; elenim nullus ex

vestris parenlibus, scilicet neque amis vester, neque proavus, sed nee vester ge-

iiitor, ex alio regno vel extranea nalione coniugem accepit; et quis de vestro

nobilissimo yencrc se contaminare aut commiscere cum horrida Longobardo-

rum genie dignatus cst, ul mine vos suademini, quod avertat Dominus, eadem

horribiii genie pollui. Itaque nullus, exlernae yentis assumpla coniuye, inno-

scius perseveravit, Adverlite, quaeso, quanli qualesqiiepolentesper alienigcna

coniugia a praeceptis Dei declinanles et suarum sequenles uxorum alienige-

nae genlisvoluntatem, validis innexi excessibus, immensa pertulcre discrimina.

Impium enim est, ut velpenitus veslris ascendat cordibus ALIAS ACCIPEBE uxo-

BS SUPRR EAS QVAS PRIMITUS YOS CEKTUM EST ACCEP1SSE. Non VOblS COHVenit tale

peragerc nefas, qui legem Dei tenells, et alios ne talia agant corripitis. IJaec

quippe paganae genles faciunt. Nam absit hoc a vobis, qui perfecte estis Chri-

stiani, et gens sancta atque regale esiis sacerdolium; recordamini el conside-

rate, quia oleo sancto uncli per manus vicarii beati Petri, coclesti benedictio-

ne eslis sanclificati, et cavcndum vobis est ne tantis reatibus implicemini. Me-

mento le hoc, praecellentissimi filii, quod sanctae recordalionis praedecessor

nosier, dominus Slephanus Papa, excellenlissimae memoriae genilorem vestrum

obteslalus est,ut nequaquam pracsumcrct dimiltere dontinam et genitriccm ve-

stram, el ipse sicut revera Chrislianissimus rex eius saluliferis oblemperavit

monilis.

Nam el illud excellentiam vcslram oportet meminisse, ita vos beato Petro

et praefalo ^
T

icario eius vel eius successoribus spopondisse, se amicis nostris

amicos csse et se inimicis inimicos, sicut et nos in eadem sponsione ftrmiler di-

(/noscimur permanere: ct quomodo mine contra animas vestras agerc conlendi-

tis, et cum nostris inimicis coniunciionem facere vultis, DUM IPSA PERIURA LON-

GOBARDORUH GENS SEMPER EcCLESIAM DEI EXPUGXAXTES ET HANC NOSTRAM RoMA-

JYORUAf PROVINCIAL INVADENTES, NOSTRI ESSE COMPROBAXTUR INIMICI? ItaqUC Ct

hoc, petOj ad vestri referre sludete memoriam, eo quod dum Constanlinus im-

perator nitebatur permadere sanclac memoriae mitissimo vestro genilori, ad

accipiendum coniugio filii sui germanam vestram, nobilissimam Gisilam, ne-

que vos aliae nalioni licere copulari, sed nee contra voluntalem apostolicae

Sedis Pontificum quoque modo vos audere pcragere; et quam ob causam nunc

contra apostolica mandata et voluntatem Yicarii Aposlolorum Principis agere

conamini, quod nunquam vester pater perpetravil? An nescilis quod non infe-

Hcitatem noslram, sed beatum Petrum, cuius, licet immeritij vices gerimus,

spernitis? COD. CAROL. Epist. L (ediz. del Cenni).
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e certamente insinuazione diabolica ,
e non gia congiunghnenlo ma-

rilale
, ma consorzio di iniquissima malizia. Imperocche la storia

della divina Scrittura ci istruisce, come molti, per ingiusto connubio

con genti straniere
,

deviassero dalla legge di Dio c precipitassero

in grave delitto. Ora qual e mai, o eccellentissimi figli, o eccelsi Re,

cotesta dissennalezza
,
die possa anche solo dirsi, che la Yosira il-

lustre schiatta de' Franchi
,

la quale risplende sopra tuttc le genti ,

e lo splendidissimo e nobilissimo sangue dclla voslra regia potenza

s'imbratti colla pcrfida, tolga Iddio! e puzzolentissima gente dei Lon-

gobardi ,
la quale non si conta neppure Ira le nazioni

,
e da cui c

certo derivare la generazione dei lebbrosi 1
! A niimo, che sia di

mente sana, puo cadere pure il sospetlo che siffatti celebratissimi Re

vogliano impeciarsi di si detestabile e abbominevol peste ; imperoc-

che qual societa puo mai avere la luce colle tenebre ? e qual parle

il fedele colT infedele ?

Voi infalti
,
o mitissimi e benignissimi Re da Dio slabiliti

, gia

per divinovolere e consiglio, siete vincolati di legitlimo matrimonio,

avendo, secondo il precelto del vostro genitore, siccome Re illustri e

nobilissimi ,
dalla vostra patria medesima , cioe dalla stessa gente

nobilissima dei Franchi
,

tolte bellissime mogli ,
all' amore delle

quali e d'uopo che resliate saldi. E certamente a voi non e lecito ,

abbandonate quesle ,
condurre allre mogli ,

o mescolarvi col san-

gue di strane nazioni. Niuno dei vostri anlenati
,
non Y avolo vo-

1 Questa taccia
(
nota qui il MANZONI

)
e sembrata al Muratori tanto

strana e plena d'ignoranza da metier dubbio sull'autenticita della Lettera.

Pure e facile dare a quella espressione di Stefano im senso ragionevole. Si

conosceva presso i Longobardi una malattia, qual ch' ella poi fosse, deno-

minata lebbra. Cio si vede nelle leggi e specialmente Delia 176. a di Rotari,

nella quale il lebbroso espulso e dichiarato morto civilmente, e da mante-

nersi del suo per carita. Questa malatlia, sconosciuta in Italia prima del loro

arrive, sara stata da essi comimicata agl' indigeni : e Stefano ha volulo dire

che la razza de' lebbrosi del suo tempo era vermta dai Longobardi. Ha par-

lato come un Greco, il quale non ignorando che vi e stata peste nel suo

paese molte volte prima che i Turchi ne fossero padroni ,
dice pure che i

Turchi vi hanno portata la peste, quella cioe che attualmente vi regna. Di-

scorso storico sopra alcuni punti della Storia Longobardica in Italia, Cap. II.
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slro
,
non il bisavolo, ne il vostro padre tolscro moglie da regno o

nazione slraniera
;

e chi mai deila vostra nobilissima schiatta de-

gnossi di mescolarsi e conlaminarsi con quell' orrida gente longo-

barda, come ora
,

cessi Iddio ! vuolsi a voi persuadere? Inoltre,

niuno fu die perseverasse innocente, dopo aver presa donna slra-

niera. Mirale quanti e quali Potentati, deviando per siffatti connu-

bii dai precelti di Dio
,

c seguilando le voglie delle loro mogli

estranee
, precipitarono in enormi eccessi ed in immense rovine 1.

Egli e un' empieta, die nei cuori voslri entri pur solo il pensiero di

condurre altre mogli, oltre a quelle, che e cerlo avere voi
gilt prese.

Cotesto delitto troppo disdice a voi cbe osservate la legge divina
,
e

che lo castigate in altrui. Cos! fanno i pagani, ma tolga Dio che il

facciate voi : voi che siete perfettamente crisliani
,

e gente sanla e

sacerdozio regale. Ricordatcvi e riflettete die foste unti coll' olio sa-

cro per le mani del Vicario di S. Pietro
,
die fosle santificati colla

benedizionc celeste
;
laonde dovete guardarvi da si gran reato. Ri-

cordatevi
,
eccellenlissimi figli ,

come il nostro predecessore di san-

ta memoria
,

il signore Stcfano Papa, scongiurasse il vostro genito-

re di eccellenlissima ricordanza, che non si ardisse di far divorzio

dalla signora e madre vostra 2, ed egli, come Re veramente cristia-

nissimo
,
obbedi a' suoi salutari ammonimenli.

1 Da queste parole e dagli esempii della Scrittura che Stefano accenna

nel principle, rilevasi apertamente che la raglone del condannare ch'egli fa

i connubii stranieri , non e propriamente la diversita di nazione
,
ma bensi

il pericolo di prevaricazione, che nasce dalle parentele con genti nemiche

a Dio ed alia Chiesa
, quali erano allora i Longohardi. Per la stessa ragione

Stefano II avea vietato a Pipino di maritar Gisla col figlio dell' Imperatore

Copronimo , persecutore delle sante Immagini. Yero e nondimeno che il

Papa quest' argomento rafforza ancora colla villa e barbaric della stirpe

longobarda ,
alia quale il congiungersi tornerebbe sconveniente alia nobil-

ta del Re Franchi .

2 Pipino eras! fortemente invaghito di una cotale Angla, moglie di Teo-

dardo
,
e perci6 pensava di far divorzio da Bertrada. Veggasi il MABILLON

ne' suoi Annali Benedettini, all' anno 7oo
;
e NATALE ALESSANDRO nella Sto-

ria Eccles., al Secolo VIII, cap. 7, dove questo fatto illuslrano e conferma-

no colle antiche Cronache del Monastero Besuense
,

il quale da Pipino era

stato dato in balia di Angla.
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Di un' altra cosa e necessario die si ricordi 1' eccellenza vostra;

delle promesse cioe ,
che avele fatte a S. Pielro e al predctlo suo

Vicario e ai successor! suoi
,

di essere amici degli amici noslri e

nemici de' nostri nemici
,
siccome vedetc che noi alle mcdesime pro-

messe restiamo fedelmenle saldi. Or comedunque, operando a dan-

no delle anime voslre, volelc far lega coi noslri nemici? giacche ne-

mici troppo bene si dimostrano cotesta genie spergiura de Longo-

bardi, assalitori perpelui delta Chiesa di Dio, ed invasori di questa

nostra provincia Romana. Vi prego ancora di ramrnenlare come,

allorquando 1' Imperatore Costantino (Copronimo) tentava d' indurre

il mitissirao vostro genitore di santa memoria a dare in isposa al suo

figlio la nobilissima Gisla sorella vostra, non 1'ollenne, perche avoi

non era lecito far connubii con altra nazionc, c perche in niun modo

voi non osavate far nulla contro la volonla dci Pontefici della Scde

Apostolica. Ora dunque perche tenlate di fare contro i comandi apo-

stolici e contro la volonla del Yicario del principe degli Apostoli,

cio che mai il padre voslro non fece? Non sapele forse che con cio

disprezzale, non la nostra meschinila, ma S. Pietro stesso, di cui,

benche immerilevoli
,
noi tcniamo le veci ?

E cosi prosegue ,
ricordando ai due Re le tante promesse di fe-

della, ubbidienza ed amicizia inviolabile, fatle gia da Pipino anche

in nome loro ai due Ponlefici suoi predecessori, e poi da loro mede-

simi in tante guise rinnovate a lui stesso
,
e le grandi speranze che

in loro avea collocate Stefano II, e gli aspri travagli che percio avea

sostenuto nel viaggio di Francia : speranze e fatiche
,

le quali ora

tornavano tutte vane, ed anzi volgevansi a maggior rovina, giacche i

Longobardi si rialzavano per le sperate nozze piu che mai superbi

e feroci contro la S. Sede. Quindi venendo alle ultime inlimazioni,

il Papa soggiunge 1
:

1 Quapropter el beatus Petrus , prlnceps apostolorum , cui regni coelo-

rum claves a Domino Deo traditae sunt , et coelo ac terra ligandi solvendi-

que concessa est polestas, firmiter excellenliam vest-ram, per nostrain infeli-

citatcrn, oblestatur , slmulque et nos una cum omnibus episcopis , prcsbyteris

et ceteris sacerdotibus, atque cunclis proceribus, et clero sanctae noslrae Ec-

clesiae, abbatibus eliam et universis reiigiosis divino cultui dcditis, sen opli-
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Pertanto lo slesso bealo Pietro, principe degli Aposioli, al quale

da Dio furono date le chiavi del regno del cieli e la potesta di legare

e di sciogliere in cielo c sulla lerra, fortemente scongiura 1' eccel-

lenza vostra, per mezzo della nostra meschinita; e noi pure insieme

con tutli i Vescovi, preti (Cardinal!) e gli altri sacerdoti e con lulti

i primati e il clero della santa Chiesa nostra, cogli abbati e con tutti

I monaci consecrati al divin culto, cogli ottimati ancora e coi giudici

e con tutto il nostro popolo di quesla provincia dei Romani
,
invo-

cando il diyino giudicio vi scongiuriamo, pel Dio \ivo e \ero, che e

giudice dei vivi e dei morli, c per I'ineffabile polenza della sua

divina maesta, e pel tremcado giorno del faturo giudizio ,
al quale

tutti i Principi e i Potentali c quanti siamo mortali, dovremo com-

parire tremando, ed ancora per tutli i divini misteri e pel corpo sa-

cratissimo del beato Pietro
; chc per niun modo nissuno di voi due

fratelli presuma togliere in moglie la figlia del predetlo Desiderio

Re de' Longobardi; ne lampoco la voslra nobilissima sorelht, a

Dio amabile, Cisla, sia data al figlio del medcsimo Desiderio; ne

state arditi in niuna guisa di abbandonare le vostrc mogli; ma

piuttosto, memori di cio che avete promesso al beato Pietro, principe

matibus et iudicibus vel cuncto nostro Somanomm istius provinciae populo ,

sub divini iudicii obteslalione vos adiuranms, per Deum vivum et rcrum, qui

est index vivorum et morluorum, etper ehts ineffabilem divinae maiestatis po-

tenliam alque per iremendwn futwi iuclicii diem, nbi ownes principes et po-

testates et cunctum humanum genus cum tremore assistere habebimiis , necnon

ft per omnia divina mysteria ,
ct sacmtissimum corpus beati Petri , ut NUL-

10 MODO QVISQUAM DE VESTBA FRATERNLTATE PRAESUMAT FJLIAM IAM DICT1 DESI-

DERH LAXGOBABDORUM KEGIS IN CONIVGIUM ACCIPERE
,

NEC ITERUM VESTRA NO-

SILISSIMA GERMANA DEO AMABILJS GlSLA TRIBUATUR FILIO SAEPE FATI DESIDE-

B/7, NEC YESTRAS QUOQUO MODO CONIUGES AUDEATIS DIMITTERE ;
Sed magiS TC-

cordantes quae beato Petro apostolorum Principi polliciti eslis, viriliter eis-

dem nostris inimicis Langobardis resistite , distringenles eos firmiter ut pro-

pria sanctae Dei Ecclesiae (ct) Romanae reipublicae reddere debeant, eo quod

omnia quae vobis polliciti sun t transr/rcdientes ,
^os QVOTIDIE AFFLIGENDO ET

OPPRIMENDO NON CESSANT
;
etiam quia aHquid nobis reddere minime sunt in-

clinali; cliam et nostros invadere fines noscuntur, et tantummodo per argu-

mentum in praesentia de vestris missis simulant iustilias nobis facere. Nam
nihil ad effeclum perducitur, et quidquam ab eis de nostris iustiliis ncquaquam

recipere valuimus.
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degli Aposloli, resistete virilmenle a qucsli nostri nemici Longobar-

di, coslringendoli con fermezza a reslituire alia santa Chiesa di Dio

c alia Repubblica Romana il suo
; giacche, calpestando tulte le pro-

messe che a voi hanno falte, non cessano di tribolarci oyni (Ti e di

opprimerci, e non pensano punto a restituirci uulla
;

anzi invadono

apertamenle i nostri confini, c soltanto per luslra, alia presenza del

vostri messi, fingono di renderci le yiustizie, ma poi nulla viene ad

effetto, e dellenostre (jiustizie non abbiamo mai potuto riaver nulla.

Finalmente, raccomandando i due messi, lalori della lettera, Pielro

prete cardinale e Panfilo difensore regionario, con termini piu dolci

prega i due Re a porgere benigno orecchio alia sua domanda, e ad

effetluare la perfetta liberazione ed csaltazione della santa Chiesa e

la difesa di questa provincia da loro redenta, affine di ottenere da

Bio giusto giudice, per 1' intercessione di san Pietro, ampia merce-

de. Poi la lettera conchiude con questa solenne formola 1
:

Questa nostra esortazione e scongiurazione, dopo averla posla

nlla Confessione di san Pietro e sopra essa celebralo il divino Sacri-

ficio, a voi dalla medesima sacra Confessione indirizziamo con lacri-

me. Se taluno, speriamo che non sia, osera far cosa contro il lenore

di essa, sappia esser egli, per autorita del mio signore il beato Pietro,

principe degli Apostoli, allacciato da vincolo di anatema, ed alieno dal

regno di Dio, e condannato col diavolo e colle sue atrocissime pompe
con tutti gli empii ad ardere nel fuoco eterno 2. Al contrario, chi

1 Praesentem itaque nostram exhortationem atque adiurationcm in con-

fessione beati Petri ponenles ,
et sacrificium super cam alque hoslias Deo no-

slro offerentes ,
vobis cum lacrymis ex eadem sacra confcssione direximus ;

<et si quis, quod non oplamus , contra huiusmodi nostrae adiuralionis seriem

agere praesumpserit ,
sciat se auctoritate domni mei beati Pelri apostolorum

Principis , \XATHEMATIS VINCULO ESSE INNODATUM
,

et a regno Dei alienum ,

atque cum diabolo et eius atrocissimis pompis, et ceteris impiis ,
aeternis in-

cendiis concremandum dcputalum. At vero
, qui observator et custos islius

nostrae exhortationis cxslilerit, coeleslibus benedictionibus a Domino Deo no-

ulro illustratus aeternis praemiorum gaudiis , cum omnibus sanclis et electis

Dei, particeps effici mereatur. Incolumem excellentiam vestram gratia super-
nu custodial.

2 Queste ,
o somiglianti , erano le formole dell' anatema, gia da lungo

lempo in uso presso la Ghiesa Romana ; come pud specialmente vedersi nel
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sara osservatore fedele cli questa noslra osortazione, illustrate da

Dio di cclesli benedizioni, sia fallo dcgno di partecipare degli eterni

gaudii con fulti i santi ed eletti di Dio. La grazia supcrna abbia in

guardia 1' eccellenza vostra.

Incredibili sono le tragedie che conlro questa Leltera di Stefano III

sono state mosse dai nemici dclla S. Sede, cominciando dai Centuria-

tori di Magdeburgo ,
i quali primi la stamparono 1

,
infino a quest!

di che il protcstante Gregorovius , dcgno alunno dci Cenluriatori r

Flia qualificata per un capolavoro di barbaric grottesca e violenta,

degna dei piu tenebrosi tempi deirumana sociela 2. Anche il Mu-
ralori se ne moslro altamente scandolezzato 3, pel modo in cui vi

sono trattati i Longobardi, suoi favoriti, e voile quindi porre in forse

1' autenticila dell'Epistola, dubitando che ella non fosse piutlosto una

fmzione di qualche bel cervello di quei tempi. Allri pure ban voluto

dare la Letlera per apocrifa, ma per lull' altra cagione ;
doe perche

loro importava di assolvere Carlomagno dalla laccia di avcre sposata

la figlia di Desiderio, quando gia era maritalo ad altra donna: e tra

questi fu il Mezerai, celebre sloriografo di Francia ai tempi di Lui-

gi XIV 4. Oraquesli motivi del Muratori e del Mezerai, nonbastana

certamente a distruggere 1' autenlicila, altronde certissima, della Let-

lera; ma sono bensi difficolla, le quali richiedono qualche spiegazione.

E quanto alia prima, dell' orribile dispregio con che il Papa ivi

parla dei Longobardi ,
il Manzoni ^> e il Troya 6, hanno gia detto

piu del bastevole ad acquetare gli scandali del Muratori, e chiarire

Capo VII del Liber Diurnus Romanorum Pontificum. Sia ad esempio quella

che ivi si legge al Titolo 2. : Si quis autem, quod non optamus, nefario au-

$u praesumpsent etc., sciat se anathematis vinculo innodatum, el cum diabo-

lo et eius atrocissimis pompis, atque luda Iraditore Domini nostri lesu Chri-

sti, aeterni incendii supplicio concremandum deputari.

1 Nella Centuria VIII.

2 Geschichte der Sladt Rom ecc. Vol. II, pag. 375 e segg.

S Annali d> Italia, a. 770.

4 Histoire de France, Vol. II, pag. 451 dell' edizione del 1685.

5 ISel Discorso storico sopra citato, Capitolo II e seguenti.

6 In piii luoghi del Codice diplomatico Longobardo , e specialmente al

num. DCCGCXXXI.
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le grandi ragioni die Stefano avea di parlarc come fece.. Del rcslo,

sia pure die il soverchio zdo della causa die il Papa perorava, Io

lacesse uscire in alcuni termini Iroppo aspri; egli pero convienc

rifletlere die nell' uso diplomatico di que' tempi eerie enfasi e figure

ed impeti di stile, die alia schizzinosa morbidezza del secol nostro

suonano troppo duri, tolleravansi assai piu agevolmente. !N
7

e erano

solo i Papi die ai Longobardi affibbiassero i tiloli di nefandissimi,

di orridi, di pestilenti ed altrettali
;
ne quesli si davano ai soli Longo-

bardi ,
die furono pure i barbarissimi fra tutti i barbari 1

,
ma era

costume di appellare con siffalli termini quei che aveansi per nemici

e persecutor!. Ora chi puo dubitarb die nemici e persecuted di

Roma, doe della Chiesa e dello Stato Romano, non fossero, gia da

gran tempo e tullavia, i Longobardi? Chi non sa, che la conquista di

Roma era la meta suprema dell' ambizione di Desiderio, e die a

questa miravano tutte le perfidic, le vessazioni e le rapine, onde gia

da tredici anni tribolava i Papi? Nel 770, quando il Papa scrivea in

nome proprio e di tulto il clero e popolo romano questa letlera, vive-

vano in Roma ancora moltissimi, che aveano veduto cogli occhi proprii

gli orrori dell'assedio di Astolfo nel 756
;
ed il solo pensiero clie tali

orrori potessero rinnovarsi, e che Roma fosse per cadere in mano a

quei feroci conquislatori, dovea farli rabbrividire. Ma questo pensiero

baleno senza dubbio alle loro menti, al primo udire die fecero della

stretta alleanza e parentela die trattavasi tra Desiderio e la Francia.

La potenza che con tale unione acquislerebbe il Re longobardo e la

baldanza che ne piglierebbe alle sue imprese d' Italia, davano quasi

sicuro presagio della prossima servitu e rovina di Roma. Ben e vero

che in Francia si pote da principio credere altrimenti, e che la Re-

gina Berlrada pole sperare, come sopra notammo, di conciliare colle

nozze longobarde gl' interessi di Roma, obbligando Desiderio a giu-

rare fra i palti nuziali la restiluzione delle cilia ponlificie. Ma in

Roma troppo bene sapeasi per lunga e trisle esperienza quanlo va-

lessero i giuramenti longobardi ;
le trame e le minacce della politica

1 Cosi li qualifica CESARE BALBO nel Sommario della Storia d' Italia,

lib. IY, . 14.
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longobarda, sempre anelante al conquisto dell'intiera Italia, erano

qui conosciule e sentite assai meglio, eke in Francia; e secondo ogni

regola di umana prudenza, assai piii savio era il Papa a non isperare

nulla di bene, anzi a temere ogni male dall'alleanza dei Franchi col

perpelui ed irreconciliabili nemici di Roma, che non la buona Ber-

trada a prestar fede alle parole o alle belle mostre di Desiderio. II

Papa Slefano avea dunque ogni ragione di levare le alte grida contra

quelle nozze
; pognamo eziandio che a condannarle allri molivi nou

10 spingessero, fuorche il rispetto di difendere Roma e lo Slato di

san Pietro dai pericoli, onde veniva minacciato : egli avea ragione di

considerate dalla parte dei Re Franchi
, come un tradimento della

fede tante volte giurata a san Pietro, e di muoverne loro fortissimo

rimostranze, e di fare ogni sforzo per impedirne la conclusione.

Ma, oltre a questo motivo che puo chiamarsi politico ,
Stefano III

aveva, come capo della Chiesa e vindice supremo della santita del

matrimonio, altre ragioni gagliardissime di condannare quelle nozze.

Imperocche ,
come udimmo poc' anzi dalla Lettera pontificia, Carlo-

magno e il suo fratel minore Carlomanno erano gia legali con legit-

timo matrimonio a due nobilissime donne di sangue franco , dale

loro da Pipino; laonde il togliere nuova sposa non poteva esser altro

che adulterio, contro cui il Papa non pure poteva, ma doveva levare

11 grido di condanna. Se non che a quest' affermazione del Papa , si

affacciano da varie parti non leggiere difficolla
,

le quali e nostro-

debilo di non passare solto silenzio.

Quanto al Re Carlomanno lacosa veramente corre liscia; essendo

indubilato che
,
vivente ancora Pipino , egli avea tolto in legitlima

moglie Gilberga, da alcuni malamente creduta figlia di Desiderio 3

e che nel 770 gia ne avea due figli ,
al secondo dei quali, per norae

1 Tale la credette fra gli altri il PAPEBROCHIO
,
nel Commentarius prae-

vius de B. Hildegarde ( Acta SS. , die 30 Aprilis). Ma 1'errore nato da una

falsa lezione o da un vero sbaglio dell'antico Annalista Piteano, fu gia cor-

retto dalDucHESNE e dal PAGI (Grit. Baron, a. 770, num. VIII). Alia medesi-

raa fonte sembra da attribuirsi 1' errore del chiamare che altri fanno la mo-

glie di Carlomanno col nome di Berta.
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Pipino, U Papa Stefano voile fare da santolo 1. E benche il Mura-

tori dica ^, non apparire che i due Re fossero gia arnmogliati nel

770, nondmcno dell' un del due lo fa apparire egli slesso chiarissi-

mamente indi a poche pagine, dove narra die Carlomanno, morendo

nel Dicembrc del 771, lascio dopo di seduc piccoli figliuoli maschi,

coi quali la vedova Regina Gilberga si ricovero in Corte di Deside-

rio 3. D' allra parle ,
siccome Carlomanno niun divorzio fece da Gil-

berga, ne sposo niuna figlia del Re Longobardo 4, sia che egli ri-

liutasse tali nozzo propostegli da Bertrada, o die veramente die non

alui, ma al solo Carlo fossero stale dalla madre proposte 5; cosi

non accade 1'occuparci allrimenli del suo falto.

II nodo adunque dclla diflicolta tutto si stringe inlorno a Carlo
;

del quale e indubitato che sposo nel 770 la figlia di Desiderio , ma
si vuole da molti dubitare, se egli a quei di fosse gia legittimamente

ammogliato. Carlo era allora nel venlottesimo anno di sua eta; sicchc

egli non puo facilmente credersi die fosse lutlavia scapolo, tanto piu

che il suo minor fratello era gia marilo almeno da due anni. Ma chi

era dunque la moglie di Carlo? come chiamavasi quella nobile Franca,

che dovette cedere il regio talamo alia figlia del Longobardo?

Niuno degli antichi scrittori e cronisti ne fa motto
;
e questo loro

silenzio ha fatto credere a parecchi moderni che non fosse mai esi-

stita. Eginardo e Paolo Diacono, ambedue scrillori autorevolissimi,

contemporanei di Carlomagno e suoi intimi favorili, non ne danno il

menomo indizio, nemmen cola dove iengono espresso discorso della

famiglia del gran Monarca. II primo, nella Vita Caroli Magni 6, co-

mincia la serie delle mogli dalla figlia di Desiderio
; dopo il ripudio

1 CODICE CAROL. Epist. XLIX.

2 Annali d'It alia, a. 770.

3 Ivi, a. 771.

4 PAGI, in Grit. Baron, a. 770, num. "VII.

5 Stefano III dicea che trattavasi di maritare la figlia di Desiderio ad

uno , ma non sapea quale ,
dei due Re fratelli

,
uni ex vestra fraternitate ;

siccome pero gli storici Franclii non parlano che del solo Carlo, e probabile

che a Carlomanno la proposta non fosse mai fatla.

6 Num. 18.

Serie V, vol. Y, fasc. 310. 26 6 Febbraro 1863.
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del la quale, Carlo lolse successivamente Ildegarda , Fastraaa , Liut-

garda liiltc e Ire regine, e per ultimo Malalgarda, Gcrsuinda, Ilegina,

ed Adalinda, cliiamate da Eginardo concubine
;

ollrc ad alcun' alira

pur concubina, die lascia innominata. Paolo Diacono poi,
nel Libellus

de Episcopis Metensibus, non nomina che Ildegarda e Faslrada 1
;
ma

aggiunge che, prima delle nozze legiltime con Ildegarda, ante legate

connubium, Carlomagno cbbe da Imiltrudc, nobil do.izella, un figlio

per nomc Pipino ;
manifestamente accennando con cio

,
non essere

slata Imiltrude sposa legiltima. Anche Tegano ,
il Corepiscopo di

Treveri, che scrisse verso 1'anno 835 la vita di Lodovico Pio, nomi-

jia tra le mogli di Carlomagno la sola Ildegarda , perche ella fu la

madre di Lodovico, ne al suo tema spettava il ragionare dclle altre
;

ma dicendo che Carlomagno la sposo , quando egli era ancor giovi-

jie 2, sembra escludere anck' egli altre nozze anteriori. E il Pape-

brochio veramenle dubito, che la prima legitlima sposa di Carloma-

gno, alia quale allude il Papa Stefano nella sua Letlera
,

altra non

fosse che Ildegarda, da lui ripudiata per impalmare la figlia di De-

siderio, e dopo il ripudio di questa, rickiamata al talamo 3. Tutta-

yia, non pure quest' epinione , proposta dubitando
,
ma molle altre

parti del sistema, che il doltissimo Bollandista abbraccio per risolvero

tulto questo groppo di storia, hanno piu dell' ingegnoso che del sodo,

ne han potato reggere al martello della severa critica del Pagi 4.

1 ttic (Carolus) ex Ilildegard coniuge quatuor fdiot et quinque filias

procreavit. Habidl lamen, ante legale connubium, ex Himiltrude nobili puel-

la, filium nomine Pippinum .... Morlua aulem Hildegard, rex excellentis-

simus Carolus Frastradam duxit uxorem. Paolo Diacono non parla di Liut-

garda e delle seguent'
1

, perche queste cose scrivea, vivente tuttavia Fastra-

da, la quale mori nel 794.

2 Qui cum IN IUVENTUTE BRAT, supradiclus Imperator, degponsavit sibi no-

bilissimi generis Suavorum puellam, nomine Ilildigardam , quae erat de co-

gnatione Gotefndi ducis Alamannorum. Gotefridus dux <ienuit Huochingum;

jHuochingus genuit Nebi ; Nebe genuit Immam; Imma vero genuit Hiltigar-

dam beatissimam reginam. VITA LTJDOVICI IMPERATORIS, n. 2. Carlomagno in-

fatti sposo Ildegarda nel 771, quando cioe egli era giovane di 29 anni ; ma

<ognun vede che questa gioventu non esclude altre nozze anteriori.

3 Nel Commentarius praemus de B. Hildegarde, sopra citato.

4 In Grit. Baron, a. 771, n. II, III.
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La sola donna perlanlo, a cui Irovasi cssere stato unito Carlomagno

prirna dclle nozze longobarde ,
e quell' Imillrude

, nominata poc' anzi

da Paolo Diacono ed accennala anche da Eginardo 1
per madre dl

Pipino il Gobbo. Ora nulla \ielercbbc il credere che d' Imiltrude ap-

punto parlasse il Papa nella sua Lellcra, quando si potesse dimostrare

ch'ella fu sposalegitlima. E per tale infalli si sforzarono di dimostrar-

la alcuni moderni
,

fra i quali primeggia il Cointe 2
;
e tale la pro-

verebbe 1' iscrizione funcbre, scolpila in S. Dionigi;

HlC IACET HlMILT. REG. UXOR CAROL! MAGNI

SQ
,
come parve al Mezerai 3

, quesla lapide non fosse assai meno

antica dei tempi di Carlomagno. Ma ne 1'autorila qualsiasi di questo

cpitaffio, ne gli argomenii e le congellure del Coinle o di allri possono

reggere a fronle della leslimonianza di Paolo Diacono, di Eginardo ,.

degli Annales Veteres e degli allri
,

i quali concordemenle dicono

Imiltrude illegittima. E quand' anche nol dicessero espressamenle ,

pure lo direbbe quelche narrano di Pipino il Gobbo, figlio d'lmillrude

e di Carlomagno ;
il quale non polendo sofferire clie

,
mentre i suoi

fratelli minori 4
,
Carlo

,
1' allro Pipino e Ludovico aveano dal padre

regni e govern! , egli ,
siccome illegiltimo ,

fosse lasciato da parle ,

nel 792 coll'aiuto di alcuni Baroni, irrilati dalle durezze di Fastrada,

proruppe in aperta ribellione contro il padre, ma vinto facilmente e

disfallo, fu da Carlomagno condannato a perpetua reclusione dentro

un monastero 5.

1 Erat ei filius nomine Pippinus , ex concubina cdilus , emus inter caete-

ros facere menlionem dlstuli ; fade quidem pulcher sed gibbo deformis etc.

VITA CAROLI Mv n. 20. Anche gli Annales Veteres Francorum ricordano al-

1'anno 792 questo Pippinus filius regis ex concubina, Himillrude nomine,

genitus. Questo Pipino si vuole ben distinguere dall' altro Pipino, figlio an-

ch' esso, ma legittimo, di Garlomagno, natogli da Ildegarda, al quale il pa-
dre diede il regno d' Italia.

2 Annales Eccles. Franc, a. 772, num. V e segg.
3 Hintoire de France, 1. cit.

4 Filio maiore
,

cioe primogenite ,
e chiamato Pipino il Gobbo da Egi-

nardo negli Annali, all' anno 792.

5 Annales veleres Francorum, a. 792; EGINARDO, in Vila Caroli M. r

num. 20 e negli Annali.
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Resta adunque clie allra da Imiltrude fosse quella prima sposa di

Carlomagno , quella nobilissima Franca datagli da Pipinc per mo-

glie legittima ,
della quale parla il Papa Stefano. II norae di lei non

ci e stalo Iramandato da niuno dei pochi monumenli di quell' eta;

ma della sua esistenza non puo aversi dubbio e non ue dubitarono

punlo , per tacere di molti allri, ne il Pagi 1
,
ne i dottissimi Bene-

detlini
,
edilori degli Scriptores rerum Francicarum 2. Iraperocche

dall' una parle il Papa ,
e con lui tutta Roma

,
1'afferma con termini

si reeisi
,
che non han replica : e chi mai vorra farsi a credere che

Stefano o ignorasse il fallo
,
non ostante le continue corrispondenze

di ambascerie e di lettere tra le Corti di Francia e di Roma
,
e sup-

ponesse Carlomagno \incolato da legittimo matrimonio, mentre non

era
;
ovvero sapendo che non era

,
o anche solo dubitandone

, pure

gliene scrivesse con tali formole
,
e sopra un fondamenlo falso o al-

men dubbio piantasse la ragione principale delle riprensioni gagliar-

dissime e degli anatemi di quella sua letlera? Ball' altra parle, al-

F affermazione perenloria della lellera pontificia niun argomenlo si

puo contrapporre, fuorche il silenzio degli scriltori conlemporanei 3.

Ora ognun vede che quesl'argomento negative non puo a\ere niuna

forza contro siffatta affermazione, tan to piu che di quel silenzio non

c malagevole rendere piu d'una ragione. II tasto di quel primo di-

vorzio dovea sonare assai ingrato alle orecchie del gran Re e dei

suoi figli; laonde non e meraviglia che i suoi amici ed ammiratori

si guardassero dal ritoccarlo
,
sludiandosi piu presto di farlo dimen-

licare. Inoltre quella prima Regina innominala non lascio niuna prole

1 In Crit. Baron, a. 771, num. I e segg.

2 T. V, p. 542.

3 Ad alcuni e sembrato non essere mero silenzio la frase
, poco innanzi

citata, di Paolo Diacono : Hie ex Hildegard CONIUGE qualuor filios etc. Habuil

tamen, ANTE LEGALE CONNDBICM, ex Himiltntde etc. ; giacche ella sembra si-

guificare ,
che prima d'lldegarda, niun'altra fosse moglie legittima di Carlo.

Tuttavia
,
se ben si attende

, quel legah connubium si riferisce qui ad Ilde-

garda, solo per opposizione ad Imiltrude concubina
,
IIOD gia per escludere

altri connubii legali antecedent!
,

dei quali a Paolo non accade di parlare ,

solo perche furono infecondi.
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e dovelle sparire assai preslo dalla scena del mondo
,
morendo pri-

ma che Carlomagno sposasse nel "771 la sveva Ildegarda : di che

tanto era piii facile che la dimenticassero qucgli scrittori
,

i quail

per lo piii non ricordarono le mogli di Carlomagno ,
se non per dare

la genealogia dei figli. Aggiungasi che ed Eginardo in quella sua

nobilissima , ma troppo laconica
,
Vila di Carlomagno ,

e Paolo Dia-

cono e i pochi altri scrittori di quel tempo tante cose non dissero

e lanli falti gravissimi tralasciarono
,
dei quali non si ha memoria

fuorche nelle lettere del Codice Carolino, che il fare del loro silenzio

un argomento contro queste lettere condurrebbe a troppo assurde

conseguenze.

Dal fin qui ragionato risulta perlanlo che Carlomagno era yeramen-

ie, non meno che il suo fratello Carlomanno, gia vincolato in legitlime

nozze, quando trattavasi di dargli in isposa la figlia di Desiderio
;
e

che percio Stefano III avea ragione c debito gravissimo di vietargli,

come fece, queslo adultero connubio. Nondimeno, certo e che Car-

lomagno sposo Desiderata e la tenne per nn anno come Regina. Ora

qni largo campo si e aperto all' ingegno degli scrittori
, cui premea.

di scusare questo fatlo
,
cercando congetture ed ipotesi che potes-

sero mostrar lecito il divorzio dalla prima donna, e quindi legiltime

queste seconde nozze. Ma noi
,
lasciando che altri corra a suo talen-

to questo campo dei possibili ,
osserveremo solo col Naudet 1 e col

Troya 2
,
che presso i Franchi

,
eziandio nell' otlavo secolo

,
la li-

cenza dei connubii e la poligamia duravano, come un residue della

barbaric dei Germani di Tacito, alia quale il Cristianesimo e 1'opera

dei Romani Pontefici non aveano potuto per anco por fine 3. Tra i Re

1 Memoires de la (nouvclle) Academic des Inscriptions, T. VIII, p. 492.

2 Codice diplom. Longob., num. DCCCCXXXI.

3 Ne in Francia solo, ma anche in Italia presso i Longohardi, 1'indisso-

lubilita dei matrimonii doveva essero, poco riverita, se il Re Desiderio e la

Regina Ansa , di lui consorte
,
non dubitarono di promuovere le illecite

nozze di Ermengarda con Carlo. Alia medesima ragione puo attribuirsi il

fatto della Regina Bertrada
, principale mezzana di tai nozze; e quello dei

Baroni Franchi che ne giurarono i patti, e di quanti altri si fecero complici

del matrimonio si altamente riprovato dal Papa.
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della prima razza, Clotario I lenne due mogli a un tempo ,
ch'erano

anche sorelle
; Chilperico I n'ebbe parccchie ; Dagoberto I stelte pago

a sole tre
,
ma con insieme una greggia di concubine. E tra gli

anlenali di Carlomagno, Pipino d'Eristallo tenea, con Plellrude, la

eoncubina Alpaide da cui nacque Carlo Marlello
; e questi ebbe da

ignote donne piu ligli illegiUimi ;
e lo stesso Pipino , padre di Car-

lomagno e Re altronde cristianissimo
, avrebbe ripudiato Bertrada ,

per amore di Angla, moglie di un cotal Teodardo, se le ammonizioni

del Papa Stefano II non ne 1' avessero dislolto. Dopo tali csempii r

non sarebbe gran fatto il credere
,

clie ancbe il gio\ine Carlomagno

in materia coniugale procedesse liberamente
,

e poco male sti-

masse 1' aggiungere alia prima consorle innominata ed alia eoncu-

bina Imiltrude, anche la regal figlia di Desiderio. Certo egli eche

tra le virtu di quel gran Monarca niuno mai celebro la conlinenza ;

anzi ,
come ben noto il Baronio 1

, questa sola manco a farlo il piu

graude di lulli i Principi, clie prima o dopo di lui abbiano mai cinta

la corona imperiale. E quantunque nell' ultima vccchiaia facessepe-

nilenza, portando sulla nuda carne continue cilicio 2, tultavia non

pote nell'opinione dei popoli cancellare dal suo nome quella gran

macchia; e ne puo far fede la facile credenza die otlenne lo slrano

tormento, a cui in purgalorio fu condannalo nella famosa Visione

del monaco Guetino 3, la quale, pubblicata in prosa e in versi pochi

1 Nee in moribus etiam haberet aequalem, nisi ipse coniugalem castitatem

concubinarum introduction faedasset. ANNALES ECCLES. a. 814, n. 63.

2 II MONACO ENGOLISMENSE nella sua Vita di Carlomagno ,
narrando co-

me fu composto nella sepoltura di Aquisgrana il cadavere dell' Imperatore,

dice: Vcstitum est corpus eius veslimenlis imperialibus, et sudario sub diade-

male fades eius operta est. Cilicium ad.carnem eius post turn est, QUO SECRETO

SEMPER INDUERATUR, et super vestimentis imperialibus pera peregrinalis aurea

posita est, quam Romarn porlare solilus erat. Anche TEGANO , nella Vita di

Lodovico Pio, narra con qual fervore di cristiana pieta Carlomagno santifi-

casse gli ultimi tempi della sua vita e come sautameute morisse; e le prczio-

se particolarita da lui scrilte suppliscono al laconismo troppo digiuno di

Eginardo.

3 Guetino o Wetino
,
monaco di Augia ,,

mori nell' anno 824; nei tre

giorni che precedettero la sua morte, rapito, com'egli narro, in ispirito ,
fu
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anni dopo la morle di Carlomagno ,
divento subilo popolarissima in

lulle le province dell' Impero.

Ma, tornando alia lettera di Slefano III, benche ella non riuscisse

all' immediate suo intendimcnlo, che era di impedire il marilaggio,

consegui nondimeno per ultimo che il maritaggio si sciogliesse, e

col ripudio di Ermengarda Carlomagno rompesse la funesta ed em-

pia alleanza che aveva contratta coi Longobardi. II celebre ripudio

avvenne, secondo Eginardo, un anno dopo le nozze, cioe nel 771 gia

assai inoltrato; ma per qual cagione avvenisse, e rimasto, dic'egli,

mcerlo 1. Gran cosa in verita, che 1'amico e il segretario intimo di

Carlo Imperatore non fosse mai giunto a penetrare colesto segreto,

non abbia almen yoluto dircene le sue congelture. Ma ecco il mo-

naco di S. Gallo che
, piu d' un secolo dopo ,

si fa innanzi a ri-

velarci tulto 1' arcano : Carlo, die' egli, non molto tempo dopo ave-

re sposata la figlia del Re Dcsiderio, trovandola clinica ed inabile a

menar prole, per giudizio di santissimi sacerdoti
,

1' abbandono come

morla 2. Poco prima del Monaco di S. Gallo
,

il prele Andrea da

Bergamo nella rozza sua Cronaca aveva attribuito il medesimo fatlo

condotto dall'angelo a contemplare nel mondo di la i supplizi dell' Inferno,

le pene del Purgatorio e le glorie del Paradise. Tomato ai sensi, racconto

ai monaci la sua Visione
;
e un d'essi, Hettone, che poi fu Vescovo di Basilea,

la scrisse in prosa, recata poi in versi da Walafrido Strabo
,
celebre scrii-

tore e Abbate di Fulda, e stato anch'egli uditore di Guetino. Molte Vision!

somiglianti ebbero voga in quel secolo
,
ma questa riusci omnium celeberri-

ma et acceptissima, statim credita, statim per univcrms Francici Imperil nar

tiones sparsa ac vulgata, come scrisse il Baluzio al Mabillon (Vedi il MABIL-

ION, Acta SS. Benedict., Saec. IV, Par. I). Del resto, tutto il medio evo fu

assai fecondo di siffatte Visioni, le quali ebbero certamente non poca parte

nell
1

ispirare a Dante il concetto del suo maraviglioso poema.
1 Cum matris hortatu filiam Desiderii , recjis Longobardorum ,

duxisset

iixorem, incertum qua de causa, post annum earn repudiavit, et Hildegardem
de gente Suavorum, precipuae nobilitalis fcminam , in matrimonium accepit.

VITA CAROLI M. num. 18.

2 Carolus . . . filiam Desiderii Longobardorum principis duxit uxorem.

Qua non post multum temporis, quia esset clinica et ad propagandam pro-

lem inhabilis, iudicio sanctissimorumsacerdotum.relicta velut mortua, iratm

pater . . . rebellare disposuit. DE GESTIS B. GAROLI MAGNI. Lib. II, cap. 26.
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a tult'altra cagione, cioe agli sdegni, nati non si sa donde, di Carlo-

manno contro la novella sposa di Carlo
,

il qualc per placare il fra-

tello giuro di ripudiarla, e poco stante la rimando a Pavia : di die la

madre loro forlemente corrucciata
, maledisse Carlomanno, e quesli

prima fu percosso di cecita
, poi in breve mori 1

. Fuori di questi

due scritlori, niun allro voile o seppe dir nulla dellc cagioni di quel

ripudio
2

;
e benche ncllc tradizioni e favole popolari ,

ond' eglino si

fecero 1'eco, possa essere qualchc vesligio di vero, le loro rivela-

zioni tuttavia non valgono punlo a dileguare 1'oscurita, in cui ci ha

lasciato Eginardo.

Pero, qualunque fosse la cagione od il prelesto allegato da Carlo a

Desiderio, quando gli rimando la svenlurata Ermengarda, il vero e

principalissimo motivo di tal risoluzione a noi sembra dover essere

stata la letlera del Papa. Ouesta, appena fu giunta nclle raani di

Carlo, e forse gli giunse quando il contralto nuzialc in Pavia gia era

giurato 3
,
non pote non cagionare nel suo animo forlissima commo-

1 Filiamsuam, Berterad nomine, Karoli, Pipini filius, Francorum rex,

coniugio sociavit (Desiderius) ; alia vero filia , Liupergam nomine , sociavit

Taxiloni Baioariorum rex; el pax firmissima ex utraque partis firmaverunt,

sed minime conservaverunt. Causa autem discordiae ista fuit. Habebat Caro-

lus suus germanm maior se (corrige minor) Karlemannus nomine, ferebundus

et pessimus; contra Carolum iracundus surrexit
,
eum iurare fecit ,

ut ipsam
Berterad ultra non haberet coniugc. Quid multa? Remisit earn Ticino , unde

dudum earn duxerat. Mater vero eorum haec separatio audiens , Carlemanni

filii sui blasphemiam intulit, oculorum coedtate perculsm est
,
cum periculo

vita finivit. ANDREAE BERGOMATIS Chronicon, n. 3, secondo il testo del PERTZ

(Monum. German., Script. T. III). Si vede che il buon Cronista confuse qui

ed intreccio inun sol fatto molte cose vere, ma disparate: le discordie di

Carlo e Carlomanno, il ripudio della Longobarda ch'egli chiama Berterad, il

corruccio della Regina madre per quel ripudio ,
e 1'immatur a morte di Car-

lomanno.

2 Potrebbe aggkmgersi qui la cagione, allegata da S. Geraldo nella

Vita di S. Adalardo, dove dice che Carlo ripudio la figlia per odio del pa-

dre, odio patris iniuria pcrosam repudiavit ; ma questa cagione, troppo

vaga, poco lume arreca; oltreche lo scrittore
,
lontano di tre secoli da Car-

iomagno, non e probablle che fosse informato di quel fatto, meglio dei

contemporanei o vicini.

3 Cos! parve al CENNI [Cod. Carol, nelle Annotazioni all'Epist. L), non

potendosi fare a credere che Carlomagno stringesse il maritaggio, a dispet-
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zione
,
e farlo ripensare seriamcnle ai casi suoi. Che se a quelle in-

fauste nozze egli erasi coiidollo, come pare, quasi conlro voglia, solo

per le importune esortazioni della madre, la lettera di Slefano do-

vetle certamente essere phi che bastevole a fargliele troncare. Chi

saancora, che 1'infelice Desiderata, mal rispondendo al suobel nome,

come fu giunta in Francia, non piacesse agli occhi di Carlo, e scom-

parendo in Corte al paragone delle bellezze Franche
, procacciasse

viepiu fede a quei disprezzi ,
che della sua razza correvano in bocca

ai Romani. Oltre di cio
, egli e probabilissimo che il Re Desiderio

,

secondo il suo costume, male adempisse i palti giurali, e le citta e le

giustizie di S. Pietro, che Berlrada 1'avea obbligato a resliluire, rile-

nesse tuttavia con indugi e prelesli in suo potere : laonde Carlo tan-

to piu facilmente poteasi credere sciolto dalla fede che per lui aveano

giurata in Pavia i Baroni Franchi. D' altra parte, troppo dovearipu-

gnare all'animo religiose di Carlo il vivere in rolta colla S. Sede e

sollo il peso degli anatemi ponlificii ; anzi, guardando anche solo il

lato politico, egli ben vcdea, 1'amicizia del Papa essere agl' interessi

della sua Corona di gran lunga piu utile e necessaria, che non quella

del Re longobardo. E poiche era impossibile il conciliarle ambedue

insieme, risolve di riconquistare ad ogni patto laprima, col rinviare

a Desiderio la figlia, benche a rischio evidente di farselo nemico im-

placabile. La serie dei fatli susseguenli ,
e la dichiarata guerra che

indi a poco Desiderio ruppe conlro il Papa, dopo avere cercalo in-

vano di inimicarlo con Carlomagno ,
chiaramcnle dimostrano che

Desiderio al Papa altribuiva la prima colpa del ripudio, e sopra di

lui volea scaricarne la vendetta, non potendo sopra Carlomagno.

Tuttavia Carlomagno non pote cosi prontamente recare ad effetlo

la sua risoluzione, che tra il concepirla e 1' ultimarla non corressero

parecchi mesi. Le resistenze che gli furono senza dubbio opposle

dalla Regina madre, le lellere e i messi che dovettero fraltanto an-

dare e venire tra Roma e Francia, per ispianare le difficolta e concer-

to delle proibizioni e degli anatemi del Papa. E V opinione sua
,
mentreche

niun argomento certo puo addursi a confutarla
,
ha molti rispetti che la ren-

<Iono assai probabile.



410 L* ULTIMO DEI RE LONGOBARDI

tare il da farsi
,
bastano a spicgare 1'indugio di quell' anno incirca 7

che Carlo soprattcnne Ermengarda in Francia. Berlrada non polea

rassegnarsi a vedere cosi disfatta 1' opera delle sue mani
; ed Egi-

nardo ci assicura, questa essere stata 1' unica discordia che mai sor-

gesse tra la madre ed il figlio l, il quale non 1'avrebbe ne anche in

cio amareggiata, senzalegravissime cagioni che abbiamo accennate.

Ts
T

e fu soltanto la Regina madre che disapprovasse quel ripudio*

Nella Coiie di Carlomagno, fra i nobilissimi alunni del palazzo, pri-

meggiava a quei di il giovine Adalardo
, cugino del Re 2

;
il quale

fin dagli anni piu verdi e Ira le delizie della reggia dava maturi segni

di quelle eccellenli virtu, per cui sali poscia agli onori di Sanlo. Ora

narrano i suoi due biografi ,
S. Pascasio Radberto e S. Geraldo ,

ch'egli, come vide ripudiata Ermengarda ed indi a poco sposala da

Carlo Ildegarda ,
ne piglio tanlo scandalo

,
che non voile mai pre-

stare alia nuova Regina niun allo di ossequiosa senilu ,
e gemea tut-

todi per lo peccaio dei Franchi spergiuri e del Re adullero
;
anzi te-

mendo di farsi quasi loro complice col pure rimanere in Corte , alia

Corte e al mondo volto per scmpre lespallc, rendendosi monaco

nella Badia di Corbia 3. Ma questo scandalo di Adalardo
,
ben noto

1 Mater quoque ems Berthrada in magno apud eum honore conscnuit.

Colebat enim earn cum summa reverentia , ila ut nulla unquam invicem sit

cxorla discordia
, praeter in divortio filiae Desiderii reyis , quam ilia sua-

denle acceperat. VITA CAUOLI M., num. 18.

2 Carlo Martello
,
oltre i tre figli legittiml , Carlomanno, Pipino e Grifo-

jie, ebbene tre altri, Bernardo, Girolamo e Remigio, comunemente riputati

lllegittirni, perche non ebbcro parte nella divisione degli Stall paterni. Da

Bernardo nacquero : Adalardo, Wala, Bernardo, Gundrada e Teodrada.

3 Qui cum esset regali prosapia, Pippini magni regis nepos, Caroli con-

sobrinus Augusti, inter palatii tirocinia omni mundi prudentia erudilus, una

cum terrarum Principe magislris adhibitus; clegit niagis iustitiae fore et ve-

ritatis amicus quam in illicila consentire, eliam multis obleclatus blanditiis.

Undc faclum est, cum idem imperator Carolus Desidcralam Desiderii regis

Italorum filiam repudiaret , quam sibi dudum eliam quorumdam Francorum

iuramenlis pelierat in coniugium; ut nullo negolio bealus senex persuaderi

posset, dum esset adhuc tiro palatii, ut el, quam vlvente ilia rex acceperat y

aliquo communicarct sermlutis obsequio ;
sed CULPAUAT MODIS OMNIBUS TALE

, et gemcbat pucr beatae indolis , quod et nonnulli Francorum eo
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II Papebrochio ,
scandalum fuit ignorantiae puerilis

1
; talche non

sappiamo come il Muratori ,
uomo di si fma critica

, abbia potato

fame si gran caso e inferirne che non solo Adalardo
, ma in gene-

rale i Frances! di que' tempi giudicassero incestuose le nozze di

Carlomagno con Ildegarda, e legittimo e non dissolubile il malri-

monio della Longobarda 2. Adalardo che era allora giovinetto poco

piu che trilustre 3
, pole ignorare assai cose

,
e di diritto e di fatto

in maleria malrimoniale
; pote facilmente essere tratto in errore dalle

querele di Bertrada e delle sue gentildonne; senza che d'altra parle

il Re Carlo dovesse pun to brigarsi di disingannarlo e rendere a lui

ragione de'fatli suoi, palesandogli quei segreti, che piu tardi Eginar-

do stesso non pote mai penetrare. Adognimodo, 1'autorita, qualun-

que siasi del giovinetto Adalardo in questo capo ,
e interamente di-

strutta da quella di giudici assai piu competenti , quali sono Paolo

Diacono
, Eginardo , Tegano ,

Adriano Papa 4 e tulti gli Annalist!

Franchi, dei quali niuno mai dubilo che la Regina Ildegarda non

fosse legittima moglie di Carlo, e legitlima la numerosa prole

ond'ella rallegro il regio talamo.

essent periuri, atque rex illicito uteretur thoro, propria, sine aliquo crimine,

repulsa uxore. Quo nimio zelo succensus elegit plus saeculum relinquere ,

adhuc puer , quam lalibus admisceri negotiis ,
ut propinqtio quern contraire

prohibendo non posset, non se consentire fugicndo monstraret etc. Cos!

S. PASGASIO RADBERTO (Vita S. Adalhardi, num. 7), il quale fu discepolo di

S. Adalardo e suo successore nel reggimento dell' Abbazia di Corbia. Le

medesime cose riferisce S. GERALDO
,
Abbate di Selva Maggiore ( presso

Bordeaux) ,
che fiori sul finire del secolo XI

;
come puo vedersi presso il

MABILLON (Acta SS. Benedict. T. Y).

1 Nel gia citato Commentarim de B. Hildegarde.

2 Annali d'Italia, a. 771.

3 Adhuc puer lo chiama Pascasio Radberto; e indi a poco narra che en-

iro monaco a Gorbia, ferme cum viginti esset annorum.

4 Nelle Lettere di Adriano a Carlo
, Ildegarda e salutata dal Papa coi

titoli di excellentissima filia nostra et vere Christianissima domna Regina ,

a cui si aggiunge quel di spiritalis commater noslra, dopoche Adriano ebbe

levato dal sacro fonte il neoualo Pipino. CODICE CAROL. Epist. LJII, LIV e se-

.guenti, fmo alia LXXYI.
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Del rimancnlc
,
in tutto questo^alto di Ermengarda non puo nc-

garsi che Carlomagno non commeltcsse un grave errore
, slampando

i primordi del suo regno di una macchia
,

che solo la grandezza

delle virlu seguenti pole cancellare. E ne e per avventura anchc

non debole indizio il timido e sludiato riserbo, con cui di quel fatto

ban parlalo , quando pure ne ban parlato , gli scritlori contempora-

nei l. Ma 1' errore fu non gia nel ripudio di Ermengarda, bensi nel

primo sposaiia : errore scusabile luttavia
,
in quanto che Carlo ^i si

lascio trarre da un ossequio soverchio alle volonla della madre. E

per titolo non dissimile
,
tanto maggiormente e da scusare 1' infelice

Ermengarda, \ittima piutlosto che complice di quell' errore, e percio

Iroppo degna di quell' alia pieta, onde i poster! hanno compianlo il

duro suo caso. Al pari di tante regie fanciulle, sacrificate in infauste

nozze ad ambizioni dinasliche o a politici interessi, ella espio crudel-

mente le brevi gioie di quei di
,

Quando ancor cara
, improvvida

D' un avvenir raal fido
,

Ebbra spiro le yivide

Aure del Franco lido,

E fra le nuore saliche

Inyidiata usci.

E quella che
, andando sposa in Francia

,
dovea essere il vincola

d' amista e di pace tra le due nazioni e principio di nuove grandezze

al regno palerno ,
ritornata indi a poco di Francia

Coll' ignominia d' un ripudio in fronte,

1 QuI vuol notarsi
,
fra le altre

,
la singolar formola

,
con cui EGINARDO,

negli Annali, ricorda il viaggio di Bertrada in Italia, dicendo: pads causa,

In Italian proficiscitur ; peractoque PROPTKR QUOD ILLO EST PROFECTA NKGOTIO,

adoratis etiam Romae sanctorum Apostolorum liminibus, ad fdios in Galliam

revertilur; senza pur nominare ne Desiderio
,
ne la sua figlia , le cui iiozze

con Carlo erano appunto quel neyozio, per cui Berlrada era venuta in Italia.

Pare che 1'Annalista volesse studiosamente celare ai posted quel malatigu-

rato negoiio.
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divcnlo la prima face di quella guerra ,
die trasse in breve ncir ul-

lima nwina la dinaslia e il regno longobardo. Forse la misera non

soprav\isse lino ad essere spettatrice di tanlo disastro, e vinta dal

dolore raori , prima di rivedere in aspetto di nemico e \iltorioso ,

sotto le mura di Pavia
,

il gia suo Carlo ,
e eon esso lui la foriunata

Ildegarda. Ma niuno storico
,
niun documento e rimaslo a darci si-

cura contezza del quando e del come Ermengarda finisse i suoi gior-

ni. Solo e ricordato da varii cronisli, che dopo la \iltoria di Carlo-

magno, una figlia di Desiderio fu, insieme col padre e colla Regina

Ansa, trasportala in esiglio in Francia. Che sc quella figlia era Er-

mengarda, certo fu per lei il colmo delle umiliazioni e dei dolori, il

rientrare esule e prigioniera in quella terra
,
dove poco innanzi era

stata riverita come Regina.



1L VALORE

BELLA DICHIARAZIONE PONTIFICIA

SOPRA

IL DOMINIO TEMPORAIE BELLA S. SEDE

S. Tommaso da Yillanova tenendo un sermone al popolo, nel di

sacro al SS. Corpo del Signore ,
annuncio fin dal principio, che egli

intendea provare in quel suo ragionamento la reale presenza di Cristo

uel Sacramento. Tale annunzio dovea, senza fallo, cagionare non pic-

cola maraviglia a' suoi uditori
; giacche sembrava non solo cosa

nuova
,
ma ancora non poco strana

,
che un si grand' uomo e un si

gran santo spendesse un lungo discorso a dimostrare la verila di

quello che riverivasi sommamente come tale in paese cattolico come

la Spagna. Ond' e che il savio predicatore , esposta la proposizionc

del suo discorso
,
non pose tempo in mezzo a tor la cagione della

meraviglia, recando un grave motivo a difesa del suo argomento.

Era questo, 1'allegrezza, che ne verrebbe, in di si lieto, a suoi ascol-

tatori vedendo il valido fondamenlo, sopra cui si appoggiava la loro

credenza
,
e la confusione che ne dovrebbe sentire chi 1' avversasse

e non la riverisse convenientemente. Applicando al nostro proposito

cio che abbiamo narrato, non v'ha dubbio, che V argomento annun-

ziato polrebbe recare a nostri leltori meraviglia non altrimenti
,
che
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se noi volessimo provare quello ,
clie ormai si tiene per fermissimo

da ogni veraee cattolico. No; non e queslo rintendimenlo noslro.

Sappiamo essere di tanto valore la dichiarazione poniificia sopra il do-

minio lemporale della S. Sede, da doverla proclamare con riverenza

e soggezione. L'autorila, da cui viene, e 1' universale sentimento cat-

lolico, che vi aderisce, lo richieggono assolutamenle. Un tal valore

dee quindi annoverarsi tra le cose giudicale. Nostro pensiero si e di

fame qui una tesi, come si usa nelle scuole, in cui si dibattono e si

pruovano le verila piu palenti ,
come se elle fossero dubbie

,
o non?

chiarite abbastanza. II motive, clie c'induce a lale consiglio e appunta

quello clie avca.il S. Arcivescovo di Valenza, nel provare la reale pre-

senza di Cristo nel Sacramento. E siccome i nostri lettori, secondoche

speriamo ,
dovranno sentirsi consolare al mirarsi schierate innanzi

le sode ragioni, su cui fondasi quell' ossequio profondo, che prcslana

alia senlenza del Vicario di Cristo ;
cosi di leggeri vedranno ancora

la confusione
,
die tocca a quegli infelici

,
i quali , dipartendosi dai

reggilori della Chiesa uniti al capo di quella ,
che e il Romano Pon-

tefice, non rislanno ancora dal vilipenderla e dall' ostcggiarla, gri-

dando per giunta, esser lecita la grave iniquila, che commeltono, e

sforzandosi con infami libelli di trar altri nel loro perverso consiglio,

Messo in chiaro il noslro divisamento, proponiamo senza piu la qui-

stione. II Papa ha dichiarato esser necessario alia S. Sede il Princi-

pato civile nel presente ordine di cose : i Vescovi gli hanno piena-

mente aderito. II cristiano cattolico e egli obbligato in coscienza a

soltomettersi a tale dichiarazione
; oppure gli rimane una lecita li-

berta di senlenziare e sostenere colla voce e per le stampe 1'opposto?

Per giungere allo scioglimento della proposta quistione fa di mestieri T

come ognun vede, che si definisca qual valore abbia 1'autorita, da cui

scende la riferila dichiarazione. Perocche ove queslo abbia tanto di

forza che costringa la coscienza , voi avrele la quistione sciolla per

la niuna liberla; nel caso contrario, avrele una soluzione conlraria

all' antecedente
, cioe

,
favorevole alia liberla. Mettiamoci adunque

a ricercarlo diligentemente. La teologia e la ragione ci forniranno*

tutti quegli argomenti, merce dei quali potremo pervenire ad un si-

euro conoscimento.



IL VALORE BELLA DICHIARAZIONE PONTIFICIA

CAPITOLO I.

Si determina il fondamento delta quistione.

II Papa vuol essere considerate sotlo duplicc riguardo, e come per-

sona privata, e come Vicario di Gesu Cristo con tulti que' sublimis-

simi privilegi, di cui fu dal Signore onoralo un tanto grado. Ond' c

che le sue dichiarazioni, o sentenze, possono comparire veslite o del-

la semplice autorita di uomo privato, ovvero dell' altra che, per isti-

tuzione divina, gode il Yicario di Crislo. Non fa d'uopo, che si pruo-

vi il sostanziale divario
, che corre tra il peso o valore della prima

autorita e quello della seconda. E cosa nolissima ad ogni cattolico.

Ora e da vedere in qual personaggio egli abbia favellalo nella dichia-

razione sopra la necessila del dominio lemporale: sludiamo il fatto

che si e svolto sotto gli occhi nostri, e ci si rendera manifesto per cin-

que nobilissimi documenti.

Ognuno sa, come nel 1859 siansi ribellatc le Romagne merce i

danari e gli aiuti venuli di fuori. Questo avvenimento diede occasio-

ne alia Enciclica del diciotto Giugno del medesimo anno. Che il Pa-

pa scriva in essa nella qualita di Sommo Pontefice non v' ha dubbio

alcuno. Ce lo dice il titolo, che le mise in fronte. Ce lo conferma la

formola recisa, con cui esprime la mcntovata necessita del civile

Principalo. Ecco il titolo : Leltcra enciclica del Santissimo nostro

Siynore Pio, per Divina Provvidenza, Papa IX a tulti i Patriarch*,

Primati, Arcivescovi, Vescovi ed altri Ordinarii delle varie dioce-

si, i quali hanno la grazia e la comunione colla Sede Apostolica 1.

Ecco la formola : apertamenle dichiariamo essere a quesla Santa

Sede necessario il civile Principalo, perche possa senza alcun impe-

dimento esercitare, a bene delta Religione, la sacra sna podesta.

Qui ci sovviene opporlunamente di una somigliante forma di dichia-

razione fatta da Papa Zefirino e serbataci da Terlulliano : Audio etiam

1 Epistola Encydica Sanclissimi Domini Nostri Pit Divina Providentia

PapaelXad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, aliosque

locorum Ordinarios, gratiam et commwionem cum apostolica Sede habentes.
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esse propositum et qiiidem peremptorium : Pontifex scilicet Maxi-

mus , quod est Episcopus Episcoporum edicit ; ego et moechiae
, et

fornicatioms delicta poenileniia functis dimitlo 1. II fiero Montanista

arrabbio di questa formola, e prese ad impugnarla, ma per niun con-

lo oso negare die ella fosse edilto di Zefirino, pronunziato da lui nel

suo grado di sommo Ponlefice.

Che se alcimo dubitasse dell' inlendimento del Papa Pio IX nel-

raccennata sua dicbiarazione
,

e pronto il secondo documento per

confermarlo nel vcro senso della medesima. I VCSCOYI tutti dell' or-

be caltolico, animati dall'anzidetla Enciclica e dal tenore di piu Allo-

cuzioni, si erano messi tosto all'opera, insegnando e fortemenle so-

jstenendo colle paslorali e con altri dettali la dichiarazione citata. Ed

ecco il Sommo Pontefice, nella Enciclica del diciannove Gennaio 1860,

oommendare allamente lo zelo
,
che dimoslravano

,
e loro imporre,

die conlinuassero, a costo di ogni maleyoglienza, nell' intrapreso in-

segnamento. Voi, egli dice, difendendo costantemente queslo Prin-

cipato, m siete recato a gloria di professare ed insegnare che esso

per singolare consiglio di quella Divina Provvidenza, che regge e

governa ogni cosa, fu dato al Romano Pontefice, acciocche questi,

cvl non esser mai soggetto a nessun potere civile, potesse esercitare

sopra I'universo mondo, con liberla pienissima e senza niun impedi-

mento, il supremo u/flcio dell'apostolico minislero, a Lui dallo stes-

so Signor Nostro Gesu Cristo divinamenle affidato.... Voi dunque,

wnerabili Fratelli, i quali siete chiamati a parte della nostra sol-

lecitudine , e che con tanta fede, costanza e virtu vi accendeste a

propugnare la causa della Religione, della Chiesa e di questa Sede

aposlolica, continuale con maggior animo ed impegno a difendere

la medesima causa , ed ogni giorno infiammate viemaggiormenle i

Fedeli commessi alle vostre cure, acciocche essi solto il vostro in-

dirizzo non cessino mai di pone ogni opera ed ogni studio ed ogni

consiglio, per la difesa della Catlolica Chiesa e di questa Santa Se-

de e per la conservazione del civile Principato della medesima e del

1 Necessarium essepalam edicimus Sanclae huic Sedi clmlem Principatum,
ut in bonum Religioms sacram polestatem sine ullo impedimenta exercere

possit.

Serie V, vol. Vf fasc. 310. 27 9 Febbraro 1865.



IL VALORE BELLA DICHIARAZIONE PONTIFICIA

Patrimonio del Beato Pielro, la tulela del quale apparliene a tulti

i catlolici 1. Ed avendo i fcdeli gia risposto all' ammaestramento del

Yescovi , e con cenlinaia di migliaia di soscrizioni poste a quegl' in-

dirizzi , die professavano la dichiarala necessita del dominio tern-

porale ,
e con dolte scritlure, che la conferraavano

;
si congratula di

tali significazioni ,
come di effetto di quell' insegnamento ,

cbe i Ve-

scovi aveano sparse nei loro greggi: Dalle voslre dottrine ammae-

strati e dallegregio esempio eccitati i figliuoli a Noi carissimi della

Chiesa Cattolica, con sommo studio gareggiarono e gareggiano di

significarci per parte loro i medesimi senlimenli 2. Repula in fine

cotcsti atti dell' Episcopalo , degli ecclesiastic! e de' laici opere di si

gran merito ,
da doversi scrivere ne' fasti della Chiesa a carattcn

d' oro, non che farsene gloriosa rimembranza 3. Al Papa venne afii-

dala come a padre la cura universale del mislico ovile di Crislo,

pasce agnos meos, pasce oves meas. Or bcnc non sentite voi in tulta

la citala enciclica la gioia di un padre amoroso, che si rallegra e si

compiace, vedendo i figliuoli mettere in pratica con somma riverenza

1 Yos ipsum Principalum constanter lucntcs, proftleri et docerc ylo-

riati eslis, eumdem singiilari divinae Illius omniaregcnlis ac modcranlis pro-

videnliae consilio datum fuisse Romano Pontifici, ut ipse nulli civili potestati

unquam subiectus supremum Apostolid ministcrii munus, sibi ab ipso Christo

Domino divinitus commissum
, plenissima libertate, ac sine ullo -impedimento

in wiiversum orbem cxerceat Yos igitur, Yenerabiles Fratres, qui in sol-

Hciiudinis Nostrae partem vocali estis, quique tanla fide, constanlia ac vir-

tute ad Religlonis ,
Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis causam propwjnan-

dam exarsistiSj pergite maiori ammo sludioque camdem causam defendere, ac

fidcles curae vestrae concreditos quotidic magis inflammate, ut sub vestro du-

c(u ornnem eorum operam, studia, consilia in catholicae Ecclesiae et hums

Sanctae Sedis defensione, atque in tuendo civili eiusdem Sedis Principal a
^

Jiealique Petri Patrimonio, cuius tutela ad omnes calholicos pertinet, impcn-

dere numquam desinanl.

2 ?\obis carissimi catholicae Ecclesiae filii vestrls imbuti doctrinis, vestro-

que eximio exemplo excitati, eosdem sensus Nobis testari summopere certa-

ritnt et certant.

3 Quae praeclarae vestrae, ac fidelium significalioms omni certe laude ac

pracdicaiione dccorandae et aurcis noils in catholicae Ecclesiae fastis in-

scribendae.
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e con grande fervoro i suoi ammaestramenti? Al Papa fu commcsso

1' allo uffi.cio di confermare nella verila
,

e voi non lo vcdete in atlo

di adempicrlo in quclle voci imperanti continuate
, infiammale?

Ma nonostante i richiami del Padre coraune rimanendosi gl'iniqui

fermi nelia incominciata impresa della spogliazione, Sua Beatiludine,

con grande rammarico del suo cuore ,
videsi costretta ad usare la

tcrribile potesta di legare, propria del Sommo Pontefice : Le cose son

venute a tal segno che Noi, seguendo le vestiyie illuslri de nostri

predecessori, dobbiamo usare quella suprema aulorilli, la quale ci

e stata data da Dio non solo per isciogliere, ma ancora per legare;

sicche la debita severita sia adoperata verso i colpevoli, e questa

valga di esempio salutare per gli allri 1. Cosi nelle Letlere aposlo-

liche in dala del 20 Marzo 1860. Ora sapete quale molivo si rechi

sopra ognialtro da lanto giudice? Lanecessita, cliestringe la Santa

Scde di avere nel presence ordine di cose un Principato civile, affin-

che il Papa sia libero nell' esercizio dell' apostolico minislero
,
e

tale ancora comparisca in faccia dell' universo. Difallo questo

motivo egli pone a capo degli altri qual fondamenio precipuo della

tremenda condanna 2. Da questo YUO! che si raisuri la indicibilc

lemerita del Governo subalpino nell' invadere le province soggette

alia Santa Scde 3. Dal medesimo, riconosciuto validissimo da tulto

1' Episcopate e dai fedeli di ogni ordino
,
deduce la gravezza del

.

1 Eo adducta res est ut, Uhistribus Praedecessonim nostrum vcstigiis in-

"haerentes, suprema ilia auctoritate utamur, qua cum solvere, turn etiam liga-
re Nobis dwinitns datum est/ut nimirum debita in sontes adhibealur severi-

tas, eaque sahilarl ceteris exemplo sit.

2 Quo sane a Deo ipso sapientissime consultum est, ut in tanta tempera*
Hum Principum multitudine ac varietate Summus Pontifex ilia frueretur po-
litica Ubertate, cjuae tantopere necessaria est ad spiritualem suampotestatem,
auctoritatem ct iurisdicllonem loto orbe absque ullo impedimenta exercendam.

3 Post despectas hactcmis nostras imtissimas reclamations Gubernium
ipwm (Subalpinum) eo temeritatis progressum est, utab irroganda nniversah
Ecckslae iniuria minime abstinuerit, cimlem impetens Principatum, quo
Deiis hanc Beali Petri Sedem instructam voluit ad apostolici minis! erii liber-

lalem tuendam atque servandam.
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dclitlo commesso nell'occuparlc con arti infami 1. E siccome la pcna

decretala dal principc conlro il violalore della legge 6 riparazione

dell' ordine manoraesso ,
ed insicme e nuova e splcndida conferma-

zione della legge conculcala
;

cosi dovrassi dire
,
die la condanna

dell'aito opposto ad un insegnamento, falta da chi ne ha tiilta 1'au-

lorita, sia da rcputarsi una delle piu gagliarde confcrmazioni dell' in-

segnamento slesso. Ma il Papa ha condannato colla solennila del tri-

bunale di un Yicario di Cristo quai lemerarii all'cccesso e commet-

tilori di un atto sommamenle scclleralo lulli coloro die mostrarono

di non curare la dichiarazione esposta nelle riferite Encicliche : dun-

que egli ha rafforzato con uuovo e \
T

alidissimo argomento la senlenza

della medesima.

Cosi difalto ha inleso 1'Episcopato ed hallo reso manifesto in un gra-

vissimo documento
, parle sottoscrivendosi presenle, e parte aderen-

dovi lontano. Ognuno si accorgc favcllar noi qui del famoso Indirizzo

offerto al Papa appresso la Canonizzazione de'Sanli Marliri GiapponesL

In esso molto piu la di quello die vorrebbono gli avversarii, si confes-

sa la dichiarazione pontificia, qual alto del Ponteflce, e non dell'uo^

mo privalo, leggendo'visi la teslimonianza scguente : Ma intorno a M

grave argomento a noi quasi non conviene il parlare piu a hnyo,

dopoche abbiamo udito Voi ragionarne pin volte come maestro. Im-

perocche la voslra voce a guisa di tromba sacerdotale, squilland&

a tutlo il mondo, dichiarb essere avuenulo per singolarissimo con-

siglio della divina Provvidenza, die il Romano Pontefice, costiluita

da Cristo Capo e centro di tutla la sua Chiesa. conseguisse il Prin>-

cipato civile; epperb da noi tulti doversi tenere per certissimo, che

la Santa Sede, non per fortiiito accidente ebbe quesla signoria, ma

che per ispeciale disposizione di Dio a Lei fu concessa 2. E do per

1 Verum ( horrescentes dldmusl) Subalpinwn Gubernium.... minime dubi-

tamt commemoratas Nostras Provincias invadere, occupare et in suam pote-

statem dominalionemque redigere. Yerba quidem desunt ad tattorn impro-

bandum facinus.

2 Sed de hac tarn gravi causa vix nos decet amplius verba proferre, qui

Te de ipsa non lam disserentem quam doccntem saepe saepius audivimus. \o$

etenim Tua, quasi tuba sacerdotalis, toti orbi clangens proctamavit quod:
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quale ragione? Per quella da noi le lantc volte ripetuta ;
la necessita

di averlo : Noi riconosciamo il civile Principalo delta Santa Sede
,

come un appartenenza necessaria ,
e manifestamente istitiiita dal

provvido Iddio; ne dubitiamo di dichiarare, che queslo stesso civil

Principato, nella presente condizione delle cose umane, e del tutlo

richieslo pel diritto e liberoreggimenlo della Chiesa e delle anime l.

Dalla quale testimonianza gravissima rilevansi due cose
,
e sono :

un' ampla confermazione della necessila, che ha il Pontefice di'tenere

il Principato civile; ed aver lui parlato nel suo grado di Yicario di

Gesu Crislo , quando manifestavala ai fedeli
,

in quanto si prolesta

dall' Episcopate di averlo udito favellare quale maestro della Chiesa,

e non quale tratlatore private, now tarn disserentem, quam, docentem;

c quindi se ne inferisca
,
doversi tenere per verissimo pro certis-

simo lenendum, quanto egli ha dichiarato.

A quello che abbiamo esposto fin qui ponga il suggello la testimo-

nianza dello stesso Pontefice. II quale, nella risposta data &\\'Indirizzo

sopra citato
,
disse

,
che i sensi palesativi erano un pegno di amore

verso la Santa Sede, e mollo piii ancora ,
una splendidissima te-

stimonianza di quel vincolo di carita, con cui i Pastori della Chiesa

Cattolica, non pure Ira loro a vicenda, ma eziandio colla Catledra di

Verila sono stretlissimamente congiunti 2. Adunque egli approva che-

la sua dichiarazione si lenga da' fedeli come atto di lui Pontefice, con-

forme aveano affermato i Vescovi mlYIndirizzo, e non come di lui

singulari pro-runs divinae Providenliae consllio factum sit, lit Romanus Pon~

tifex, quern Chrislus tolius Ecclesiae suae Caput centrumque conslituit, civi-

lem assequerctur Pnncipatum; ab omnibus igilur Nobis esse pro certissimo

lenendum non fortuito hoc regimen temporalc Sanctae Sedi accessisse, sed ex.

speciali divina dispositione illi esse tribulum.

1 Civilem Sanctae Sedis Pnncipatum ecu quiddam necessanum ac provi-
dente Deo manifest* inslitulumaynoscimus, nee declarare dubitamus, inprae-
senti rerum humanarum statu, ipsum hunc Principatum civilem pro bono ac

libcro Ecclesiae animarumve regimini omnino requiri.

2 Sensus, quos hactenus Nobis exposuistis sunt amoris vestri pignus

ergaSanctam hanc Sedem, multoque etiam mayis testimonium praeclarissi-

mum illius vinculi charitatis
, quo Ecclesiae Catfiolicae Pastores non solum

inter se, vcrum etiam cumhac Veritatis Cathedra arcllmme coniunguntw\
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private. Piu; i Vescovi del Portogallo non erano comparsi a

llnma per la fesla della Canonizzazione de' SS- Martiri Giapponesi ;

ne
, qual die se ne fosse la cagionc , aveangli inviate Icltere osse-

quiose comeT Episcopate italiano. Ecco pertanto cid die loro scrisse

il Pontefice : Se vi fossero anche state alcune difficolta, per le quali

non foste potuti venire a Noi: nmno perb vi pole impedire di scri-

verci vostre lettere, colle quali dichiaraste la vostra pieta ed osser-

vanza verso di Noi e questa Cattedra di Pietro , centra della catto-

lica unita: siccome con somma lode del loro nome e con nostra con-

solazione fecero i Vescovi si d' Italia e si di altre Chiese , che non

poterono fare il maggio di Roma. Non fa bisogno riferire con quali

parole di profondo ossequio e con quali urailissimi atti siansi affret-

tati quo' Vescovi ,
riscossi da tal voce

,
a dimostrarsi quelli die ve-

ramente erano, di zelo e di riverenza ripieni verso la S. Sede non

meno dei Prela'ti delle altre nazioni. Ma in che consisteva la pieta ed

osservanza dell' Episcopate italiano, recato in esempio dal Papa?

Rilevatelo dalle lettere, che abbiamo sott'occhio, di quello, doe, del

Regno di Napoli ,
di quello deirUmbria

,
di quello di Toscana e di

quello della Provincia di Torino e di altri, scritte nel Maggio dello

scorso anno
,

in ciascuna delle quali si professa la unita di sentire

col Capo della Chiesa non solo in cio
,
die egli avea dichiarato inse-

gnando ,
ma eziandio in quello che nella fulura adunanza di tanti

Vescovi sarebbe per insegnare. Adunque il Papa vuole
,
die si ac-

colga la sua dichiarazione e vi si aderisca
,

e cio richiede come un

atto di pieta e di osservanza verso la Cattedra di Pietro, centra del-

la caltolica unita. Ma come potrebbe dornandar questo ,
se egli 11011

avesse inteso di parlare in essa come Ponlefice sommo
,
maestro e

reggilore dei fedeli?

Riannodando ora quanto abbiamo trovato ne' document! allegati ,

apparisce chiaramente, aver il Papa proposto la sua dichiarazione a

tutta la Chiesa, rafforzandola coll' ordine a' Vescovi d' insegnarne la

sentenza, fulminando come scellerati e nemici della Chiesa quelli

che coi fatli non la curavano, e confermando in essa colla lode quelli

che la professavano ,
e col rimprovero coloro che pareano o indit-

ferenli o vacillanti. Donde si trae il seguenle argomento : Quella



SOPRA IL POTERE TEMFORALE DELLA S. SEDE 123

dicliiarazione o senlcnza porta il suggello dolla suprcma aut'orila pon-

lificia riguaido ai fcdeli ,
nella quale si scorge 1' impronla del Iripli-

ce ministero apostolico proprio del Pontcfice
,
die e quello di pasce-

re
,
di legare o sciogliere e di conferraare : ma nella dicliiarazione o

sentenza, di cui favelliamo
,
ci si presenta la impronta di si alto rai-

nislero ,
sicconie mostrano i document! allcgali ; dunque essa porta

il suggello della suprema autorita pontificia.

La conseguenza qui dcdotta ci e viemaggiormente confermata

dalla gravissima teslimonianza dell' Episcopate ,
come abbiamo pure

vedulo. Donde conseguita esser la cosa ridotta a termine si estremo,

che convenga adagiarsi all' una delle due : o tenere la dichiarazione

messa in disputa qual at to della suprema autorita papal e , oppure

concludere
,
che alia Glnesa discente non rimanga alcun mezzo per

distinguere la voce del supremo Pastore da quella dell'uomo private,

se pure non le si voglia concedere la facolla di sentenziare a proprio

capriccio contro i maestri datile da Cristo, come guide a cui fidarsi

costantemente. Ma quali assurdi piu gravi e piu pericolosi di

questa seconda supposizione ?

Delerminato per tal modo
,
die la dicliiarazione accennata e un

atlo deH'aulorita pontificia, cadono di per se tutte le spavalderie di

quanti sostengono, che non le si debba piii riguardo di quello,

die si usa colla senlenza di un private doltore. Perocche quando
il Papa favella nel suo grado sublime di Vicario di Gesu Crislo,

ogni buon caltolico tiene per fermo
,
che si debba alle sue parole

ferma adesione e profondissima riverenza. I soli protestanti gliela

negano, ma perche negano nel Papa quella cccelsa aulorita, che il

cristiano cattolico crede a buon diritto trovarvisi.

Col detto fin qui si e dalo un passo : ce ne rimane ancora un altro

per giungere a dcterminare csattamcnte il fondamento della quislio-

ne. II Papa esercita la sua potesla in due modi : o come maestro, in

quanto defmisce cio die spelta al domma ed alia morale , oppure
come reltore supremo della Chiesa, in quanto determina cio che ap-

parliene al governo! della mcdesima. Le senlenze che escono dal suo

labbro nel primo caso , richieggono la intera sommessione della in-

telligenza per chi vuol salva la fede; quelle del secondo non impor-
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tano un dovere si rigoroso, quando per altro non abbiano alcuna con-

nessione col domma o colla morale
, poiche ,

se cio fosse
, dovreb-

bonsi sotto queslo riguardo annovcrare colle antecedent!. La ragione

di tanta diversita nel loro peso si e, die per quelle della prima spe-

cie sta la formale promessa di Cristo ,
che la calledra di Piclro non

sara in niun tempo maestra di crrore
;
laddove per quelle dell' altra

non si puo ragionare egualmenle.

Gli avversarii del dominio temporale del Papa con questa dottri-

na alia mano formarono il seguenle ragionamenlo : La dichiarazione

pontificia non e un giudizio spettanlc al domma
; adunque siam li-

beri nella nostra credenza
;
e quindi ci e lecilo il disdirla

,
il com-

batterla ed il seguire pralicamente la parte, che meglioci aggrada,

come si suol fare colle altre senlenze soggelle ad errore. Ma non si

avveggono , che ragionando cosi non fanno conlo alcuno di due pun-

ti capitalissimi ,
da' quali dipende la rettitudine del loro discorso

;

vogliam dire
,
la connessione, che puo avere la senlenza ponlificia

col domma o colla morale, ed il valore dcll'autorila, che Irovasi nel

Papa considerate qual reggitore della Chiesa. Supponiamo ,
che v'ab-

bia difatto 1'accennata connessione. Non cadrebbe loslo la loro con-

seguenza? Non v' ha dubbio; giacche in tale supposto verrcbbe tol-

ta ogni liberta alia loro credenza
,

salva la fede che professano.

Parimenle
,
ove 1' autorita del Papa qual reggitore avesse di per se

sola tanto di peso che obbligasse i fedeli a riverire ed a soggettarsi

ai suoi giudizi pralicamente ;
chi non yedrcbbe anchc in questo caso

sfumare in nulla la medesima conseguenza, in quanlo asserisce la

liberla di dire e fare a proprio talento? Adunque dal non essere un

giudizio o dichiarazione pronunziata dal Papa in cosa del domma o

della morale
,
non consegue subito

,
che si possa lecitamente sca-

pestrarc contro di essa
;
ma fa d' uopo che prima si considerino con

tutta attenzione i due punli sopra indicati ,
aflinche non appaia cam-

pato in aria tutto il discorso. Ecco quello che noi ci proponiamo di

,fare nella presente discussionc, incominciando dal seconclo, che forma

la parte morale, per venire poscia all'altro die risguarda il domma,

il che faremo in un allro quaderno.
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Di due sorti e la cognizione die 1' anima uraana puo avere di se

medesima: Tuna per riguardo all'esislenza, 1'altra per riguardo al-

1'essenza. Noi abbiamo ragionato gia della prima ; passiamo ora a

ragionare della seconda.

Conoscere un'essenza non vuol dir altro clie conoscerne gli altri-

buli; e quanlo piu quesli altribuli sono noti e ben definiti, tanto

quella cognizione dell'essenza e piu perfetta. Ora tra tulti gli atlri-

buti dell'anima uraana, considerata da se, il primo die si presenla e

la spirituality ;
siccome quella cbe e fondamento e radice di tutle le

altre doll, die competono all'anima in quanto cssa s'innalza sopra le

inferior! nature. Di qui dunque e giuocoforza prender le mosse nella

presenle investigazione.

E innanzi Iratto ci e mestieri purgare il terreno dalle cattive erbe

della riforma cartesiana
;
la quale se in ogni parte della scienza filo-

sofica
,
nella Psicologia massimamente reco danni ineslimabili

, per

1' improvvido abbandono delle dottrine scolastiche. E quanlo a que-

sto capo della spirilualita dell' anima
,

ella Y' introdusse una somma

perturbazione, e guasto il prindpio ,
il mezzo ed il fine del procedi-

menlo che dovea dimostrarla
;
errando nello scopo die si propose ,

nel soggetto e nel criterio a cui si rivolse, nel termine a cui giunse

co' suoi discorsi.
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I.

Errors del Cartesio quanta allo scopo die si propone.

Qual e lo scopo che si propone Cartesio nella sua ricerca intorno

alia spiritualita dell' anima umana? Non altro che quello di esser

1' anima dislinla dal corpo. Cio e manifesto da tulli i luoghi in cui

egli ne parla ;
ma piii dichiaralamente dalle sue celebri meditazio-

ni
,
che sono come il midollo e la quintessenza della sua Metafisica.

Medilazioni intorno alia prima Filosofia, nelle quali si prova chia-

ramente f esistenza di Dio e la distinzione reale tra /' anima e il

corpo dell'uomo 1. E queslo il titolo, col quale egli esprime, come il

disegno, cosi V intera trattazione di quella sua opera.

Or tale non era il bersaglio a cui dovca porsi la mira. La splri-

lualita si attribuisce all' anima umana
, per significare un grado di

perfezione suo proprio e superiore alle altre cose di quaggiu ,
non

esclusa 1'anima de' bruti. Essa e come la differenza specifica, per la

quale il principio di vita in noi si dispaia da tutlo cio
,
che e com-

preso nell' ordine del mondo scnsibile
,

e in quanto all' inlrinseco

suo essere ci assomiglia alle intelligcnze separate ,
che ricevono il

nome di spiriti. A cio certamente non basta la scmplice distinzione

dal corpo, per la quale 1' anima umana non avanza, nonche 1'anima

de' bruti
, neppure le inferior! forze della natura

,
che sono nclla

materia ma non sono materia. Noi gia dimoslrammo altra yolta
,
ne

occorre qui ripeterne le prove ,
che in ogni corpo convien ricono-

scere un principio di per se semplice ed inesteso, che gl'impartisca

imila ed azione
;

e possa abbandonarlo
,
cedendo il luogo ad altro

principio ,
che subentri in sua yece , per mutazione piu o men pro-

fonda che avvenga. Si fatto principio e da dirsi realmente distinto

dal corpo ,
ossia dalla pura materia, qual e il corpo nel senso carte-

1 Meditations touchant la Philosophic premiere, dans lesqiielles on prouve

dairement I'existence de Dieu et la distinction reelle entre Came et le corps

de rhomme.
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siano
;
non potcndo non passare dislinzione rcale

, ira due eiiiita

separabili ,
1' uua dcllo quali pormaiic ,

benciie sotto diversa atlua-

zione, c 1'altra vienerimossa benclie per tal rimovimento si eslingua.

E vero clie eziandio S. Tommaso, nel cercare 1'essenza dell'ani-

ma, dimoslra la sua dislinzione dal corpo. Egli muove la quistionc

se r.anima sia corpo : Utrum anima sit corpus, e prova clie no, al-

tesa la sua scmpliciia : Contra est quod anima simplex diciiur res-

peciu corporis , qitia mole non diffiinditur per spatium loci 1. Ma

cio egli fa come semplice inizio
,
non come compimenlo della sua

ricerca. Ne inferisce una tal distinzione conic proprieta della sola

auima uniana, ma come caraltere comuue di ogni principle formale

per cui un corpo e reso vivente. Ecco in fatlo il suo ragionamcnto.

Chiamiamo anima il primo principio di vila. Ora, sebbene un

corpo puo essere principio di vila, siccome e il cuorc nell' animale
;

nondimeno nessun corpo puo essere primo principio di \7

ila. Impe-

rocche e manifesto die 1' esser principio di vita non puo compelere

al corpo per cio stesso die e corpo ;
altrimenli ogni corpo sarebbe

vivo o principio di vita. Conviene adunque ad un dato corpo 1' esser

vivo o anche principio di vita
,
in quanto e lal corpo sostanzialmente

diverse dagli altri. Ma cio clie attualmente e tale
,

lo e in virtu di

qualche principio clie e atto del medesimo. L' anima dunque, essen-

do primo principio di vita, non e corpo ma atto del corpo 2.

1 Summa th. 1. p. q. 75, a. 1.

Notiamo di passata che la quistione anche cosi e megiio proposta da san

Tommaso clie non da Cartesio. Imperocclie S. Tommaso la propone in ge-

jierale per rispetto a qualunque corpo : Utrum anima sit corpus; laddove

Cartesio, dicendo di voler pro v are la dislinzione tra I' anima e il corpo det-

fuomo, da occasione di credere che restringa 1' inchiesla al solo corpo gros-

siero e pesante che sentiamo in noi
,
non a qualunque altro, che sia sotlilis-

simo e non ponderabile.

2 Non quodcumque vilalis operationis principmrn est anima; sic enim ocu-

lus csset anima, cum sit quoddam principium visionis, et idem csset dicendum

de aliis animae instrwnentis. Sed primum principium vitae dicimus esse ani-

man). Quaimis autem aliquod corpus possit esse quoddam principium vilae
,

sicut cor est principium vilae in animali; tamcn nonpolest esse p.

principium vitae aliquod corpus. Manifestum est enim quud esse principiunt
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La conseguenza, come si vede, non e circoscrilta alia sola anima

umana ,
ma si stende a tulli i principii vitali

,
non solamenle dei

bruti ma ancora delle piante. A ciascuno d'essi compete questa dole,

di essere una realila semplice e quindi incorporea. Ma basta cio a

dare una vera idea deH'ariiina umana? JNon gia. E pero S. Tomma-

so non si ferma qui ,
ma passa losto a dimoslrare die 1'anima uma-

na, ollre ad essere incorporea, e altresi sussistente, cioe lale die nel-

1'intrinseco suo essere non dipende dal corpo. Natura mentis hu-

manae non solum est incorporea, sed etiam est subslanlia, scilicet

aliquid subsistens l. Questa e la prerogativa propria dell'anima uma-

na ,
che la solleva al di sopra di tulle le forme inferior!, 1'essere cioe

siffaltamcnte forma sostanziale del corpo ,
e comprincipio di sostan-

za
,
che sia sostanza essa medesima, e pero lale die per esislere non

ha bisogno del corpo. D' onde si rilevi quesla propriela ,
lo vedremo

appresso ; per ora basti fermare die essa si richiede al concetto di

spiritualila , preso come prerogativa dell' anima umana. Spirito in

rigore di termini non si dice cio che non e corpo ;
ma cio die non

esscndo corpo, ha inoltre il pregio di essere a se. D'oncle segue che

sebbene informi una materia e cosliluisca per tale unione una so-

stanza composta ,
nondimeno non esaurisce la \irtu sua nel formare

il composto, ma ha facolta di operare senza inlrinseco concorso del-

1'organismo che avviva e puo separate esislere in se medesimo. An-

che 1'anima dei bruti non e corpo : ma puo dirsi ella spiritualc in pro-

priela di linguaggio? No, certo. E la ragione si e perche quanlunque

vitaevel vivensnon convenit carport ex hoc quod est corpus; alioquin omne

corpus esset vivens aut principium vilac. Convenit igitur aticui corpori quod

sit vivens rel etiam principium vilae per hoc quod est lale corpus. Quod au-

tem est actu talc, habct hoc ab aliquo principio, quod dicilur actus eius. Am-

ma iijilur , quae est primum principium vilae
,
non est corpus sed corporis

actus. Summa th. 1. p. q. 75, a. 1.

Non occorre qui avvertire che solto nome di atto s'intende da S. Tom-

maso una realita attuaute il soggetlo ,
ossia un principio formale; il quale

quanilo trattasi di sostanza da determinarsi ad una data specie ,
come e al

preseute che trattasi della sostanza vivente, dee essere sostanziale.

1 Ivi art. 2.
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semplice, tuttavia non sussiste per se
,
ma sussisle nel composto e

pel composto die ne risulta. Anche il principio vitale delle pianle

non e corpo ;
e corpo parimente non sono perfino le aiTmila chimiche

e le forze attrattive della maleria. Diremo noi percio die tulte que-

ste cose sono allrettanti spirit!? E per qual ragione non possiamo

noi dire cio, se non perche esse rion hanno sussistenza propria , ma
tutta 1'opera loro si compie ncll'attuare il soggetlo in cui risiedono?

Dira taluno che il Cartesio procede benissimo
,
secondo i suoi

principii ; giacche egli non ammelte che corpi e spiriti. Per mi non

si danno queste realita semplici die non sono sostanze ma comprin-

cipii di sostanze 1. Al vcder .suo, il corpo non e altro che pura

estensione, o, volendosi interpretare phi benignamente, un essere

da cui sgorga 1'estensione 2. Di che segue che le forme sostanziali

nel regno minerale debbono aversi in conto di chimere 3. Quanto

1 Je sals bien qu'il y a des substances que Von appelle vulgairement iu-

eompletes ;
mais si on les appelle ainsi parccque de soi elles nc peuvent pas

subsisler toutes seules et sans etre soutenues par d'autres choses, je confesse

qu'il me semble qu'en cela il y a de la contradiction qu'elles soient des sub-

stances , c'est-a-dire des choses qui subsistent par soi, et qu'elles soient aussi

incompletes, c'est-a-dire des choses qui ne peuvent pas subsisler par soi. Rispo-
ste alle quarte obbiezloni.

Ma non s'avvede il buon filosofo die per cio slesso che si dicono sostan-

ze incomplete, si attribuisce loro il sussistere per se incompletamente, cioe in

unione di qualche allra cosa, che sia parimente sostanza incompleta, e pero

comprincipio di soslanza completa.
2 Leur nature ne consisle pas en la durele que nous sentons quelque fois a

leur occasion, ni aussi en la pesanteur, chaleur et autres qualite's de ce genre;
car si nous examinons quelque corps que ce soit , nous pouvons penser quit
n'a en soi aucune de ces qualites, et cepcndant nous connoissons clairement et

distinctement qu'il a tout ce qui le fait corps , pourvu qu'il ait de I'extension

en longueur , largeur et profondeur ; d'ou il suit aussi que pour 6tre il n'a

besoin d 'elles en aucune /aeon , et que sa nature consisle en cela seul qu'il

est une substance qui a de I'extension. Les Principes de la phil. etc. seconde

par tie,, n. 4.

3 Je me fus apercu que toutes les autres idees que j'avois cues auparavant ,

toil des qualttes re'elles, soit des formes substantiates
f
en avoient etepar moi

eomposees ou forgees par mon esprit. Risp. alle seste obbiezioni.
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poi al principle \itale dei corpi organici, csso, dove si prenda come

diverso dai movimenli della materia, c una pura fmzione dell'animo;

e finzione dell'animo altresi dee riputarsi la cosi detta anima bellui-

na, non essendo i bruli die pure mac-chine, ossia pura materia con

singolare artifizio organizzala 1. Laonde lutto cio die non e corpo,

e spirito ;
e non e corpo tullo do che puo concepirsi presdndcndo

dal corpo. Imperocche non si da dislinzione reale die Ira sostanze, e

per ayere distinzione reale basta che possa concepirsi una cosa sen-

za di un'allra 2.

Ollimamente ;
ma acciocche valga questo discorso

, bisognereb-

be ammeltere che Cartesio abbia sorlilo il privilcgio di riformare a

suo grado la nalura, da Dio creala. Noi non neghiamo die i prindpii

Cartesiani siano bene concalenati tra loro. Anzi crediamo che noil

1 Ce qui ne semblera nullement etrange a ceux qui , sachant combien de-

divers automates, ou machines mouvantes
,
I'lndustrie des hommes pent faire,

sans y employer que fort pen de pieces, a comparaison de la gr.ande multitu-

de des os, des muscles, des nerfs, des arleres, des veines el de toutes les autres

parlies, qui sonl dans le corps de chaque animal , considcreront ce corps

comme line machine, qui ayanl eie faile des mains de Dieu
,
est incompara-

llement mieux ordonnee el a en soi des mouvements plus admirables qu'au-

cune de celles qui peuvenl elre inventees par les hommes. Discours de la me-

thode, clnquieme partie

Lo stesso ripete nelle risposte alle obblezioni quarte : Nous ne conneis-

sons en effet en elles
(
le bestie

)
aucwi autre principe de moiivemenl que la

seule disposition des organes et la conlinuelle affluence des esprits animaux

produlls par la chaleur du coeur qui attenue et subtilise le sang. Quanto poi

alia spiegazione de'fenomeni non crede strano che quando la pecora esem-

pigrazia fugge il lupo, cio avviene perche i raggi della luce riflessa dal cor-

po di questo negli occhi di quella la determinano a tal movimento. Pourquoi

nous etonnerons-nous (ant si la lumiere reflechie du corps d'un loup dam

les yeux cVune brebis a la meme force pour exciter en eUe le mouvement de

la fuite?

2 La
(
distinzione

)
reelle se trouvc proprement entre deux, ou plusieurs

substances. Car nous pouvons conclure que deux substances sont reellement

dislinctes I'une de I'autre de cela seul que nous en pouvons concevoir une

clairement et distinctement sans penser a I*autre. Les Principes etc. premiere

parti e, n. 60.



SECONDO IL CARTESIO 131

possa acccltarsenc niuno
, rigcllando gli allri, scnza Irovarsi ben

presto in contraddiziouc con se medcsimo. Lo stesso accade dclla

dollrina di S. Tommaso. La Scolaslica e la dottrina cartcsiana cosli-

tuiscono due filosofie nemiche c ben congegnatc, chebisogna o intc-

ramentc accellare o inleramente rigettare. E queslo dovrcbbero pon-

derare coloro, i quali pensano di poter prenderc alcime parli dell' una

c alcune parti dell' aUra
,

e conciliarle tra loro per formarne un sol

sistema. Per tal via indubitalamente riusciranno a dare non altro

che un vero ircocervo filosofico. Ma quello che noi diciamo si e che

per connessi che sieno i principii cartesian!
;

essi sono falsi ed

arbitrarii e discordant! dalla rcalila delle cose. E per restringerci a

solo cio die qui e accennato, concediamo volenlieri che, ammesso

che il corpo non e altro se non estensione o cosa da cui pullula 1'es-

tensione; che per dare unila ed azionc alia materia non ci sia me-

stieri di alcun principio formal e
;
che la vita delle piante si spieghi

per soli movimenti meccanici
;
che 1'anima delle bestie

,
fonte di so-

la virtu sensitiva sia una pretta favola, e che il sentirc non meno che

1'intendere sia atto della sola anima; ammesso
, diciamo, tutto cio,

concediamo senza difiicolla che diverse dal corpo non potrebbe con-

cepirsi che il solo spirito e che baslerebbe provare che un essere e

distinto dal corpo per conchiudere che sia sostanza spirituale. Ma
chi concedera al presente quelle stranezze? Esse polerono iugoiarsi

a chiusi occhi
, quando un folle fanatismo contro la filosofia degli

Scolaslici dava le vcrtigini alia maggiorita de* cervelli. Ma ora die

quel bollore e bastantemente svaporalo ,
F impresa e divenuta im-

possibile. Ora non ci ha metafisico che non si rida del bruto auto-

ma del Cartesio. I piu chiari Fisiologi nclle piu famose Universita

di Europa proclamano con pieno accordo che a spiegare la vita ve-

getale, e assolutamente necessario un principio non pur distinto

dalla materia, ma diverse allresi dalle forze chimiche e meccaniche

della medesima. Gli slessi fisici li confessano che senza una forza

primiliva ,
la quale inform! almeno gli atomi ullimi del mineral e ,

e

dia ad essi continuita ed azione
,
non potrebbe ,

nonche 1'esistenza ,

neppure il concetto avers! della sostanza corporea. II senso e rico-

nosciuto da tutti come essenzialmente diverse dall' inlelletto. In tal
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condizione dclla scienza il voler persistere a scambiare la sempl!cit&

colla spiritual ita e credere che una cosa per cio solo che non e ma-

teria
,
sia spirito ,

e un yolontario accecamento inlelleltuale
,
ed UR

regresso verso i peggiori tempi della iilosofia.

II.

Errore di Cartesio quanta al soggetto

a cui si rivolge.

Due sono i fallori della scienza : Vosservazione e il raziocinio. Per

la prima si richiede un allenlo ed accurate esame del soggetlo ,
che

troviamo in natura; pel secondo un'applicazione di principii indubi-

tabili ed evident!
,
la cui luce serva di sicuro crilerio per le illazioni

che si deducono. Da ambo i lati pecca il Cartesio nella presente ma-

teria. Egli non osserva, ma crea il soggclto della sua psicologia ;
e vi

applica un criterio equivoco ed inefficace.

E quanto al primo di quest! cap! vediamo come egli procede nella

seconda delle sue meditazioni
,
dove ferma il concetto dell' anima e

determina i fenomeni, da cui dee inferirsene la nalura l. Egli comin-

cia dal ribadire il dubbio universale
,
che aveva stabililo nella me-

ditazione prccedente. lo suppongo, egli dice, che tulte le cose, che

veggo, sono false. lo mi persuado che nulla non e stato mai di tullo

cio che la mia memoria
, ripiena di menzogne ,

mi rappresenla. lo

penso di non aver alcun senso
;
io credo che il corpo, la figura, 1'e-

stensione , il movimento e il luogo non siano che finzioni del mio-

spirito. Che cosa dunque polra essere stimata vera? Forse nientc

altro, se non che nulla al mondo vi e di cerlo 2.

1 MEDITATION SECONDE De hi nature de Vesprit humain.

2 Je suppose done que toutes les choses que je vois sont fausses', je me per-

suade que Tien n'ajamais ete de tout ce que une memoire remplie de mensonijes

me represente; je pense n' avoir aucun sens; je crois que le corps, la figure,

I'etendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions demon esprit. Qiiest-

ce done qui pourra etre estime veritable? Peut-etre rien autre chose, si non>

q\t il n'y a rien au monde de certain. Medit. seconde.
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Siffalto csordio non ispira molta fiducia
; giacche qual osscrvazione

potra piu istiluirsr, quando ogni realila si e lolla di mezzo? Cartesio

fa come colui che volendo esamiuarc una macchina, comincia dallo

bruciarla. Ma rion conviene sbigottirsi si loslo. II Cartesio avvolge in

un sol dubbio ogni cosa
;
c con do scmbra averci sottrallo il sogget-

to slesso che dovea prcndersi ad osservare
;
ma bentoslo cgli ci ri-

dona coteslo soggetto in virtu di quel medcsimo allo, onde lo aveva

annullato. Egli awerle che la supposizione stessa che tullo sia falso,

iirvolge 1' esistenza di colui che fa una tal supposizione. Col pcrsua-

dermi che non csisteva nulla affalto nel mondo, non cielo, non terra,

non spirito, non corpo; non mi son io per conseguenza persuaso che

io altresi non esisleva punto? Tult'altro; io esisteva senza dubbio,

se io mi son persuaso o solamente ho pensalo alcuna cosa l. Ecco

dunque il soggello che si Icmeva perdulo; Cartesio, quasi al tocco

d'una verga magica, eel fa riapparire nel tempo stesso che ci spari-

va dagli occhi. Ma con rincrescimento ci accorgiamo che il sogget-

to, ricondotto qui sulla scena, non e quel desso che era slato rimos-

so
;
bensi un altro assai diverse

, qual solamenle polca sbocciare

dalla strana ipotesi in cui Cartesio erasi collocate. Egli si era collo-

calo nella negazione di tullo il mondo reale
,
colla sola affermazione

d'un pensiero , quello doe della negazione medesima. In tale stalo

non gli era possibile presentarci come esislente se non che questo

stesso pensiero, o al piu una cosa a cui il pensiero appartenesse e

che come tale costituissc lulto 1'essere della personalita del pensante.

Io non sono dunque, predsamente parlando, che una cosa che pen-

sa, val quanto dire uno spirito , un intendimento o una ragione 2.

E poiche in questa astrazione del pensiero da ogni altra cosa che si

riferisse all'uomo, non polea omettersi do die indubitalamente trae

1 Mais je me suis persuade] qu* il n' y avoit rien du tout dans lemonde,

qu' il n'y avoit aucun del, aucune terre, aucuns esprits , ni aucuns corps: ne

me suis-je done pas aussi persuade que je n' etois point? Tant s'en faut ; fe-

toit sans doute, si je me suis persuade ou seulement si f al pense quelque

chose. Ivi.

2 Je ne suis done, precisement parlant, qu'une chose qui pense, c'est-a-dire

un esprit, un entendement, ou une raison. ;> Ivi.

Serie V, vol. Y, fasc. 310. 28 9 Fcbbraro 1863.
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origine dall' anima
; Cartesio raccoglie in quello ,

sotto un comune

concetto
,
non pure gli atli della volonta, ma quelli allresi dclla im-

maginazionc e del senso. Che e una cosa che pensa? E una cosa

che dubita, die inlende, die concepisce, che afferma, che nega, che

vuole, die non vuole, che immagina, che sente 1.

Or chi non vede che Cartesio in tal procedimento ha intcramente

falsato il soggetto dell' osservazione psicologica ,
e confusi in uno i

fenomeni diversi da cui dovea ricavare le diverse doli del principio

che n' e radice? Egli non ci presenta 1'anima come parte dell' uomo

e come fonte di operazioni svariate
,

altre animali ed altre ragione-

voli; ne neU'esame dei carat leri delle une c delle altre cerca sco-

prire la natura del principio da cui procedono. Egli crede imbaraz-

zante ed inutile siffatto esame. lo ho pensato d'essere un uomo. Ma

che cosa e uomo? Diro che e un animal ragionevole? No, certo; pe-

rocche appresso mi converrebbe investigare che cosa e animale e

che cosa e ragionevole ;
e cosi da una sola quislione io cadrei in-

sensibilmente in una infmita d' altre quistioni piu difficili e piu

avviluppate 2. Cartesio ama di semplificare il soggetto; e poiche

nol trova tale in natura
, egli se lo foggia di proprio arbitrio. Quindi

ci presenta un' anima pensiero ,
e per pensiero intende promiscua-

mente tanlo 1'intendere quanto 1' immaginare ed il sentire 3. Tutte

1 Qu'est-oe qu'une chose qui pense? C'est une chose qui doute, qui entend,

qui concoit, qui affirme, quinie , qui veut, quine veut pas, qui imagine aussi

et qui sent. Ivi.

2 J'ai pense quej'etois un homme. Mais qu' est-ce qu'un homme? Dlrai-je

que c'est un animal raisonnable ? JYon, certes; car il me faudroit par apres

rechercher ce que c'est qu' animal et ce que c' est raisonnable ; et ainsi d'une

seule question je tomberois insensiblement en une infinite a"
1

autres plus diffici-

les et plus cmbarassees. Luogo citato.

3 J' ai certainement la puissance d'imaginer; car encore qu' il puisse arri-

ver (comme j'ai suppose auparavant ) que les choses que f imagine ne soient

pas vraies, neammoins cette puissance d' imaginer ne laisse pas d' etre re'elle-

ment en moi et fait part de ma pensee. Enfin, je suis le nttone qui sens, c'est-a-

dire qui apercois ccrtaines choses comme par les organes des sens, puisqu' en

effet je vois de la lumiere, j'entends du bruit, je sens de la chaleur. Mais I'on

we dira que ces apparenees la sont fausses et que je dors. Qu' il soil ainsi;
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coteste operazioni non sono che manicre diverse d' una meilesima

facolla di concepire. Senlir, imagmer et meme concevoir des choses

puremenl intelligibles, ne sont, que des facons differentes d'aperce-

wir l.

E questo e il punto piu notevole dello sbaglio, commesso qui da

Carlesio: la confusione tra la parte sensitiva ed inlellettuale dell' ani-

ma. Cio era natural conseguenza della restrizione da lui fatta di tutta

la personality umana alia sola anima. Imperocche e indubitato die

I'uomo sente. Se dunquc 1'uomo e Tamma; 1' anima e quella che

sente
;
e gli organi possono al piu esserne 1' occasione in vigore del

movimenti die concepiscono e che Irasmettono al cervello. La iacol-

ta dunque di senlire e puramenie spiriluale ,
nella stessa guisa che

I'inlelleUo
;
e la differenza tra 1' uria e 1' allr'o sara nel piu e nel meno,

o al poslutto dal lato del solo oggetlo non gia del soggello. Del resto

quale che sia la differenza deli' intellello dal senso, Cartesio si e col-

locato nell' impossibility di valersi del primo per dimosirare alcuna

prerogaliva propria della sola anima umana. Imperocche egli ponen-

do a base de' suoi raziocinii 1' anima in quanto pensanle, e signifi-

cando col nome di pensiero tanto gli atti della sensibilita quanto

quelli dell' inlelligenza, considera gli uni e gli altri secondo la co-

mune e gencrica nozione di conoscenza
,

in cui essi coiwengono tra

diloro. Quindi, dov' anche si servisse a dovere d'untal fondamento,

non potrebbe cavarne a rispetto dell' anima umana altra conseguenza

se non quella che puo dedursi dalla natura di cognizione in gene-

rale, che e quella di esigere un principio semplice che non sia ma-

teria, non gia di esigere un principio che oltre alia semplicita in-

chiuda sussistenza propria e indipendenza nell' essere dalla materia.

Cio si esige dalla sola cognizione intellettiva. La spiritualita dunque

dell' anima umana non sara altra da quella, che puo attribuirsi alFa-

nima altresi dei bruti ;
e piu in la non potra promuoversi 1'argomen-

tazione cartesiana.

toutefois, a tout le moins, II est tres certain qu' il me semble que. je vois de la

lumiere, que f entends du bruit et que je sens de la chaleur ; cela ne pent $tre

faux, et c'est proprement ce qui en moi s' appelle sentir; et cela precisement

n'est rien autre chose que pcnser. Ivi.

1 Les Principes etc. premiere partie n. 32.
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TIL

Errors del Cartesio quanta al criteria che assume.

Stabilito come soggetto di osservazione
,

1' anima in quanto pen-

sante, ossia conoscente, Cartesio si volge a cercare un criterio a cui

appoggiare i suoi raziocinii
,
e crede d' averlo rinvenuto nella sua

idea chiara e distinta. Perciocche io so che lutte le cose, che io

conosco chiaramente e distintamente, possono essere prodotte da

Dio lali, quali io le concepisco; basta che io possa concepir chiara-

mente e distintamente una cosa senza di un' allra, per esser certo

che 1' una e distinla o differente dall'altra 1.

Anche da questo capo merila non poco biasimo il nostro filosofo.

I principii, che si assumono per fecondare i fatti nella scienza, deb-

bono essere oggcttivi non soggettivi, ed avere un valore universalo

ed assolulo. Ne 1'una no 1'altra dote si trova nel principle assunlo

da Cartesio. I/ elevazione dell' idea chiara e dislinta a criterio uni-

versale non e che 1'ampliazione d'una vedufa soggettiva. E nel vero,

come vi pervenne Carlesio ? Basta consullare il suo discorso/te/ me-

todo. Avendo iorifleltuto, eglidice, che in questo, iopenso, dun-

que sono, non ci ha affatto nulla che mi assicura che io dico la verita,

salvo che io veggo chiarissimamente che per pensare bisogna essere,

io giudicai che poleva prenderc per regola general e che le cose, le

quali noi concepiamo molto chiaramente c molto distintamente, son

tultc vere 2
. La consapevolezza del pensiero e inseparabile da

1 Pour ce queje sois que toutes les choses quejeconcois clairement et dis-

linctement, peuvent etre produites par Dleu telles que je les concois; il suflit

que je puisse concevoir clairement et distinctement une chose sans une autre

pour etre certain que I' une est distincte ou differente de I' autre. Meditation

sixieme.

2 Ayant remarque qu'il n'y a rien du tout en ceci, je pense, done je suis,

qui m' assure que je dis la verite, sinon que je vols Ires clairementf que pour

pemer il faut $tre, je jut/eat que je pouvois prendre pour regie generate que

les choses que nous concevons fort clairement et fort distinclement sont toutes

vraies. Discours de la methode. Quatrieme parlie.
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quella del soggetto ,
in cui il pensiero ha esistenza e concrelezza.

Nella percezione dell'imo e involta la percezione dell' altro. Questa

contenenza di percezione generalizzata ,
eceo il criterio cartesiano.

Non la verita, ma 1' impressione che fa in voi la verita, secondo che

e piu o meno vivace e comprensiva ;
nonle ontologiche relazioni im-

mutabili dell' oggelto ,
ma le psicologiche affezioni variabili del sog-

getto. L'idea chiara e dislinta! Ma la chiarezza e distinzione d'una

rappresentanza e relativa alia capacita e alle disposiziorii della mente

che la riceve e al grado di attenzione che vi si presta. Esse son con-

tingent! e mutabili, come contingente e mutabile e 1' atto del contem-

plante, che vede chiaramente e distinlamente. E poiche spesse volte

cio, che si vede da uno, non si vede da un altro
,
e non di rado dal

medesimo veggente si vede diversamente da quello che erasi in

altra occasione veduto; non e meraviglia se in virtu dell' idea chia-

ra e distinta, elevata a crilerio del vero, ne e risultato che quante

sono le teste tante son le sentenze, e i piu strani paradossi si sono

avuli in conto di leoremi scientifici. Del che abbiamo cospicuo esem-

pio nello stesso Cartesio
;

il quale dalla sua idea chiara e distinta fu

condolto ad insegnare che le essenze delle cose dipendono dalla vo-

lonta di Dio, che la nalura del corpo consiste nella triplice dimen-

sione, che il mondo non e ne finito ne infmito ma indefinite, che

1'uomo benche libero non puo mai eleggere se non cio che gli ap-

parisce come migliore e va dicendo. Ne solo in Metafisica ma
ancora in Fisica V idea chiara e distinta fece infelicissima pruova

suggerendo a Cartesio quelle teoriche si curiose intorno ai diversi

fenomeni mondial!, che eccitano presentemente il riso di quanli si

travagliano nella spiegazione della natura sensibile. Basti ricordare

i tre diversi elementi della materia, i voilici delle particelle rolonde,

la causa della fluidita o solidita do' corpi.

Ma dov'anche il criterio dell' idea chiara e distinta fosse scevro di

quest! difetti ed offerisse una vera norma obbiettiva; esso sarebbe

manchevole, in quanto non sarebbe assoluto ma relative. E vera-

mente ognun sa che la polenza divina si stende assai piu di quello

che noi concepiamo chiaramente e dislintamente. Cio e confessato

apertamente dal Cartesio. Dio puo fare, egli dice, un'iufiniladi
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cose die noi non siamo punto capaci cT inlendere ne di concepire l.

Come dunque Y idea ckiara e dislinta puo esserci regola per giudi-

care assolutamenle e universalmente, intorno a cio che in modo im-

mutabile appartiene alle intrinseche relazioni dell' essere? Al piu el-

la ci potra assicurare intorno al fatto o alia possibilita di alcune co-

se, ma non ci potra aceerlare inlorno alia possibilita di lulte e alia

impossibilita del.loro contrario. Per ammetlere cio, dovremmo sta-

bilire questa norma ,
che Dio non puo fare se uon quel solo che uoi

intendiamo chiaramente e dislintamente. In lal guisa la nostra mente

si farebbe misura del vero e del possibile, assurdo che Cartesio

stesso yoleva eviLare con quella sua risposta ad Arnaldo.

IV.

Errore del Cartesio quanta al termine

a cui diviene.

La imperfezione del criterio ,
assunlo da Cartesio

,
fa di per se

presagir molto male del lermine, a cui egli dee riuscire da ultimo.

E questo lermine non potea essere piu sciagurato ; giacche il noslro

iilosofo non giunge neppure a dimostrare quel poco che si era pre-

iisso, cioe a dire la distinzione dell' anima umana dal corpo.

Cio apparira indubilamenle dalla dimoslrazione
,
che egli ne isli-

tuisce. Perciocche io so, egli dice, che tutte le cose, che io con-

cepisco chiaranienle e distintamente
, possono essere prodotte da Dio

tali
, quali io le concepisco ,

basta die io possa concepir chiaramen-

ie e distintamente una cosa senza di un'altra
, per esser certo che

F una e distinta o differente dall'altra
; perocche esse possono essere

poste separatamente almeno per 1'onnipotenza divina ,
e non monta

il sapere per quale potenza questa separazione si faccia per essere

obbligato a giudicarle diifcrenti. Quindi e che per questo stesso che

1 Dieu pent faire line infinite de choscs
, que nous ne sommes pas capa-

bles (T entendre ni de concevoir. Risposte alle quarte obbleziom.Reponse awe

choses qul peuvent arrdter Ics Ihuoloyiens.
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io conosco con cerlezza die io csisto c die nondimeno io non veo
appartencre necessariamentc alia mia natura o esscnza niente altro

se non che io sono una cosa die pensa; io conchrudo molto bene che

la mia essenza consisle in questo solo, che io sono una cosa che

pensa ,
ossia una sostanza di cui tutta 1'esscnza o natura non e allro

die pcnsare. E quaritunque forse
,
o piutlosto certamenle , come io

diro tra breve
,

io abbia un corpo al quale io sono strettissimamen-

te congiunto ;
tuttavia , poiche dall' una parte io ho una chiara e di-

stinta idea di me medesimo in quanto sono una cosa che pensa e

non estesa ,
e dall' altra io ho una idea distinta del corpo in quanto

e solamente una cosa eslesa e die non pensa ; egli e certo che io ,

cioe a dire la mia anima, per la quale io sono do che sono, e intie-

ramente e veramente distinta dal mio corpo e puo esislere senza

di lui 1.

Questo discorso vacilla per molti capi. Esso passa da prima dalla

distinzione ideale alia distinzione realc. Io ho 1'idea chiara e distin-

ta del corpo come di cosa estesa e che non pensa ,
ed ho dall'altro

1 Pourceque je sais que tonics les choses que je concois clairement et di-

stinctement peuvent fare produilcs par Dieu telles que je les concois, il suffit

queje puisse concevoir clairement et distinctement wie chose sans une autre ,

pour fare certain que I'une est distincte ou di/ferente de I'autre ; parcequ'elles

peuveut fare mises separement , aumoinspar la toute-puissance de Dieu; et

iln'importe par quelle puissance cette separation se fasse pour fare oblige

a les jucjer differentes : et partant, de cela meme que je connois avec certitu-

de que fexist e , et que cependant je ne remarqne point qu' il appartienne ne-

eessairement aucune autre chose a ma nature ou a mon essence sinon que je

suis une chose quipense, je conclus fort bien que mon essence consisle en cela

seul, que je suis une chose qui pense, ou une substance dont toute I'essence ou

la nature n'est que de penser. Et quoique peut-etre, ou plutot certainement ,

comme je le dirai bientot, j'aie un corps auquel je suis tres etroitement con-

joint, neammoins, pourceque d'un cotej'ai une claire et distincte idee demol-

mfane, en tant que je suis settlement une chose quipense et non etendue; et que

d'un autre j'ai une idee distinct e du corps en tant qu'ilcst settlement une

chose etendue et qui ne pense point , il est certain que moi, c'est-a-dire mon

time , par la quelle je suis ce que je suis, est entierement et IDentablement

distincte de mon corps . et qu'elle pent fare ou exister sans lui. Meditation

sixieme.
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lato 1'idea cliiara e distinla dell'anima come di cosa clie pensa e non

e estesa
; dunque il corpo si distingue realmentc dall'anima. La con-

seguenza e piu ampia della premessa. II concepirsi una cosa senza

di un'altra puo procedere da semplice dislinzionc ideale. Un idiola

ha idea cliiara e distinla del Iriangolo in quanto composto di Ire an-

goli ,
e non sa die quest! Ire angoli , presi insieme, sono eguali a

due relli, e forse per errore crede il contrario. Potrebbe da cio in-

ferirsi cue nel Iriangolo ci ha distinzione reale tra i Ire angoli e la

loro eguaglianza con due angoli relti ? Ne vale il dire che il corpo e

1'anima son concepiti come sostanze
, laddove 1'eguaglianza si con-

cepisce come semplice relazionc e pero come cosa che non puo stare

da se. Pcrocche in prima la forza del paragone qui sta unicamente

nel non potersi inferire la dislinzione reale di una cosa da un' altra

sol perche questa nell' idea di quella non vicne inchiusa e forse an-

cora per errore ne vicne esclusa. II che se vale per 1'accidente, dee

valere altresi per la sostanza
, e in generate dee valere per tutlo cio

di cui puo aversi un' idea.

In secondo luogo, come nicnte vieta che i tre angoli si concepi-

scano in un corpo formato a Iriangolo, cosi niente vieta die 1' egua-

glianza a due retti si concepisca in un altro corpo formalo a tre an-

goli aperti ,
simili a quell i che nascerebbero da due linee che cades-

sero sopra una retta, toccata da loro nel medesimo punto. In tal caso

si avrebbero due concetti didue sostanze, all' una delle quali appar-

tiene raver Ire angoli chiusi in tre linee, all' altra 1' aver 1' egua-

glianza con due angoli retli: come appunto il Cartesio dice d'aver

1'idea di due sostanze, all' una delle quali apparliene il pcnsiero, al-

1' altra 1'estensione. E tuttavia cio non toglie die tanto i tre angoli

chiusi, quanto 1' eguaglianza a due relti si trovino realmenlc iden-

tificali nella stessa sostanza.

In terzo luogo potrebbe dire un materialists che al pensiero, con-

cepito fuori del corpo, la ragion di sostanza e imprestata per mera

fmzione dclla mente. Di die darebbe la seguente spiegazione. Non

essendo proprio di lutti i corpi i! pensare ,
ma sol di quelli che sono

molto delicati e sottili
, ed hanno una squisita organizzazione con

parlicelle agitate in una speciale maniera da movimenli intestini ;
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quindi e chc noi possiamo formarc V idea di corpo, escludenclone il

pensiero; giacche realmenle possono clarsi e si danno corpi die non

pensano. Ball' altra parte il pensiero rcsta concepito separalamente

per astrazione ;
c ad esso la mente allribuisce un soggello in modo

indelerrainato (cosa), perche non puo rifcrirlo al milla. Da questa cosa

poi sembra escludersi 1' estensione
,
non perche il soggetto pensante

al Irar de' conli non sia esleso
,
ma perche la facolla di pensare non

risulta dall' estensione in quanto tale, ma da alcime sue peculiar!

modificazioni c lemperamenti e qualita sopraggiunle. Che sc si con-

cepisse il pensiero non secondo la sua sola ntgion formale con rela-

zione ad un soggetto in genere ,
ma secondo la sua ultima radice e

con riferimento ad un soggetto specificato, e se si concepisse il corpo

non con idea generica ,
ma secondo tulle le possibili determinazioni

e perfezionamenli che puo ricevcre nell' organismo ;
si troverebbe

che le due sostanze, considerate da prima come distinte, sono iden-

lidie, e die il pensiero e una modificazione die puo esser introdolta

nella materia
,
e la maleria puo lavorarsi in guisa die divenga pen-

sante. Cosi potrebbe discorrerla il materialista
;

e il Cartesio non

giungcrebbe mai a confutarlo
,

se non quando, messa dall' un dei

lati la sua idea chiara e distinta, facesse ricorso agli anlichi argo-

menli degli Scolastici per moslrare la conlraddizione die passa tra

materia e pensiero.

Se non che fingiamo che Cartesio abbia col suo argomenlo dimo-

strato la distinzione tra 1' anima c il corpo nell' uomo
;
avrebbe egli

eon cio conseguito 1'intento? In nessun modo. Imperocche qui non

si tratta di una qualunque distinzione, ma di distinzione che sia va-

levole a dar sussistenza separata alle due parti. Ora do non segue

dal raziocinio Cartesiano. Anche il mo to e distinto dal mobile
; giac-

che e una realita non una creazione della mente nostra, e puo venire

e non venire nella materia. Si dira percio che esso puo esislere se-

paratamente dal mobile ? Di piu il mobile puo essere anche uno spi-

rito; giacche anche lo spirito passa da un luogo ad un altro. Dunque
il moto puo concepirsi prescindenclo dal suo determinato soggetto.

Segue da cio che possa trovarsi da esso disgiunto?
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Ne varrcbbe 11 ripigliare che 11 molo e modificazione non e sostan-

za. Imperoeche la forza del nostro argomenlo sta in questo, che non

basta la distinzione Ira due cose a provare la loro reciproca separa-

bilita nell' esistenza. Del resto 1' anima del bruti non e modificazione

ed e distinta dal corpo. Essa senle, vale a dire pensa, giusta il lin-

guaggio cartesiano. Ne ha sole percezioni esterne, ma molte cono-

scenze interne; giacche, il cane, esempigrazia , ravvisa il padrone T

si ricorda di molte cose , ed immagina non solo vegliando ,
ma

eziandio dormendo. Nondimeno niun uomo d' intelletto sosterra giam-
mai che 1' anima dei bruti possa, esislere fuori del corpo. La dislin-

zione non e inconciliabile colla dipendenza nell' essere ; e pero puo
una cosa distinguersi realmente da un' altra, e lultavia essere inabile

ad esislere naturalmenle senza di essa. Diciamo naturalmenle
, per-

chc di questo cerca il filosofo : do che Iddio possa fare soprannatu-

ralmente e per miracolo, non cnlra nella suainvestigazione. E pero

il raziocinio di Cartesio e anche difetlivo per cio che ricorre fuor di

proposito all' onnipotenza divina.

Ma siamo arrendevoli quanto piu si possa, c diamo, senza conce-

dcre
,
che il discorso cartesiano proceda in tutto speditamenle. Qual

sarebbe la consegucnza ,
che poirebbe unicamenle cavarsene? Non

allra che la mera possibilila, non il fatto. lo so, egli dice, che Iddio

puo fare tutto quello che io concepisco chiaramcnle e dislintamente.

Ma egli sa altresi che Iddio puo fare anche il conlrario. Se dunque

perche si concepisce chiaramenle e distinlamente 1' anima come di-

stinla dal corpo ,
s' inferisce che Dio puo farla tale e mantenerla se-

parata dal corpo ;
del pari , poiche Iddio puo fare anche quello che

noi non concepiamo in alcun modo, dovra inferirsi che Iddio puo fare

1' anima identica al corpo o almeno perilura col corpo. Come ci assi-

curera Cartesio che Dio abbia fatla 1' una cosa piultosto che 1' altra?

L' inefficacia del discorso cartesiano fu giuslamcnte ravvisata dal

Galluppi; il quale conlro di esso, tra le altrc cose, dice cosi : L'ar-

gomento cartesiano si riduce al seguenlc : Nell' idea di una cosa che

pensa non si contienc 1' idea di estensionc : 1' anima non e dunque

estesa. L' idea di cosa che pensa, io dico a Cartesio, ccrlamente non

contiene 1' idea di eslensione; ma deve esaminarsi se le due idee son
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ripugnanti. L' idea di cosa die pcnsa, voi dite, non conliene T idea

di estensione
; queste due idee, voi concludetc, son dimque ripu-

gnanti ;
Toi riguardatc, in conseguenza, la mancanza della relazione

d' identifa come identica colla relazione di ripugnanza ;
TOI non ve-

dete che fra un giudizio affermativo, che si riguarda come identico, ed

il giudizio negative identico, che contraddice al primo, si pud frap-

porre un giudizio sintetico, il quale affermi non gia 1' idcntita delle

idee, ma la loro coesistenza. Non potevano a Cartesio mancare degli

esempi per rilevare questa importanle distinzione. Nell' idea di co-

sa estesa
,
secondo il suo stesso sentimento

,
non si contiene 1' idea

di mo to
;
ma 1' idea di estensione e forse ripugnante a quella di mo-

to ? Questo giudizio : i corpi si muovono ,
non e identico, ma e sin-

telico. Tali sono tutti quei giudizi che sono appoggiati sulla sola espe-

rienza. / corpi terreslri che si moslrano al tatto ed alia vista insie-

me
, sono centripeti : questo giudizio e contingente e sperimentale ,

perche lo spirilo non trova il predicate nell' idea del soggelto.

Locke vide il difetto del raziocinio di Cartesio; ma non avendo fat-

to un' esatta comparazione fra 1' idea del soggetto pensante e 1' idea

dell' estensione
,
non ha vedulo la ripugnanza fra qucsle clue idee

;

cd in conseguenza asseri che sebbene 1' idea di estensione non sia

contenuta in quella di sostanza pensante, pure noi non sappiamo se

Dio colla sua onnipotenza non abbia unito alia sostanza estesa ed or-

ganizzata nel modo del corpo umano, la facolta di pensare ;
ecco

come 1' errore di Cartesio diede occasione a qucllo di Locke l.

Ne dica il Cartesio che 1' idea chiara e distinta serve qui a mani-

festarci quello che Iddio ha voluto operare. Imperocche Tidea non

riguarda il fatto, ma la sola possibilila o impossibiliia delle cose. II

fatto nel caso presente non potrebbe esserci riferito che dalla co-

scienza
;
e la coscienza

, slante la confusione fatta dal Cartesio tra il

senso e 1' intelletto, qui forma piuttosto un pregiudizio contrario. Im-

perocche essa chiaramente e distintamente ci riferisce che il corpo

sente. Essa ci atlesla che 1' occhio yede
,
che la mano palpa ,

che

1' orecchio ascolta
, che il piede prova il dolore

, prodotlovi da una

] Lfzioni di Logica e Metaftsica vol. 2, Lez. LXIII.



444 LA SPI1UTIALITA SECONDO IL CARTESIO

spina. Se duuque, secondo il Carlesio
,
senlire e pensare; dovrassi

conchiudere
,
secondo lui

,
die qualunque cosa sia dclla possibilila ,

rappresenlataci nell' idea
,

il fallo atlestatoci dalla coscienza , si e

che il corpo pensa. Avra cgli un bel dire die questo e un errorc,

provegnente dall' abitudine
,

contratta da fanciulli
,

di allribuire la

sensazione al corpo, quando dovea ascriversi alia sola anima 1. Piu

che le sue declamazioni
,
avra valore il senlimento interno che parla

a ciascuno in maniera cosi irrepugnabile. Un tal sentimento ci assi-

cura insuperabilmcnte che il corpo sente
;

ossia pensa ,
secondo la

frase carlesiana. E se il corpo e capace di pensare sentendo
, per-

cke non potra anche pensare inlendendo? Per fermo il Carlesio non

potra- assegnarcene niuna ragione , dopo di avere compreso in un

sol concetto di pensiero tanto il sentire quanlo 1' inlendere.

Un secondo argomento quasi per incidenza ,
come suol dirsi ,

accenna il Carlesio in fa\ ore della spiritualila dell' anima
;
ma di

esso favelleremo in un altro articolo. Per ora conchiudiamo che col

presente egli ha fatto opera del tullo inutile. 11 suo sbaglio fonda-

mentale e stato d'aver confusa, come la semplicita colla spirituality

cosi il senlire coll' intendere
,

e d' esser ricorso ad un criterio sog-

getlivo invece di appoggiarsi alle obbiettive ragioni dell' essere. Di

che e nalo da ultimo che non ha poluto provare neppur quello che

si avea prefisso ;
e pero il suo procedimento e stato difetlivo da ogni

lato, nel principio cioe, nel mezzo e nel fine.

1 Us out mieux aime de croire que c'etoil leur corps qu'ils voyoient do

leurs yeux, qu'ils touchoient de leurs mains, et auquel Us atlribuoienl inal

propos la faculte de sentir. Les Principes etc. prcm. partie n. 12.
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Panegirici e altri Discorsi sacri e morali del Canonico ENRICO BINDI,

Firenze per Pietro Ducci, 1861. Vol. 2.

Panegirici ! Discorsi sacri ! A die pro lo spendio di una rivista in

tali argomeuti? E che? vi pare che questa sia roba degna da meltcr-

si in mostra ai noslri giorni? Scusateci, voi siele buoni, se lo pensa-

te. Non sono questi i libri
,
che abbiano spaccio in quesli tempi. Se

aveste presentala la rivista di un Romanzo ,
o quanli occhi avreste

Iratto a leggerla avidamenle! Ma Panegirici ! Discorsi sacri! Discor-

si morali! Uff! . . . . Vi conscntiamo la conclusione ,
ma questo che

pruova ? Non altro
,
che il gusto a' nostri giorni si e slranamente

corrotto per un morbo di reissima natura
,
che si e appigliato alia

sociela. Non dite voi infetto da malatlia quel palato che assapora

cibi velenosi ed abborre dai salubri? E perche non ragionate egual-

mente di coloro
,

i quali gittansi bramosi a Ictlurc grandemente pc-

ricolose al loro spirito, quali sono, comunemente parlando, quellc del

Romanzi, e rifuggono dall'altre, che avrebbono la virtu di recare

allo stesso la sanita sc infermo, il vigore se debile, 1'allegrezza ed
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l\ riposo se mesto e falicato? II perche siccome e atlo di carita

torre alia vista di chi ha guaslo il palalo le vivande, che egli appeti-

sce e mettergli innanzi dell' altre salutari; cosi pcnsiamo di far ope-

ra di grande utilila in quesli tempi presentare delle scritture
, che

conlengono soave e sostanzioso cibo allo spirito, fra le quali sono da

annoverarsi sicuramente i panegirici e i discorsi sacri morali.

Al che ci siamo condotti tanto piu volentieri, in quanto che il Ca-

nonico Bindi, chiaro in Italia per altri pregevoli scrilli, ha saputo la-

vorarc i suoi panegirici e i suoi discorsi per raodo die tu senli nel

leggerli un.grato sapore in quella che ti riconforta di buona sustan-

za. Prendi inmano i due volumi che cgli ti presenla : mettiti a scor-

rerli e pruoverai tosto esser vero quanto noi affermiamo. Perciocche

le grazie della lingua, la robuslezza dello stile e la vivacita delle im-

magini, onde rivesle qua e la i suoi pensieri ,
ti renderanno soave la

lettura, eii diletteranno, mentre i sodi principii, che s' incontrano, le

praliche verita, che si svolgono, e la forza del dire, che proviene da

un valido argomentare, ti pasceranno 1' intelletto, e ti commuoveran-

no la volonta fmo a trovarli tutto rapito nel subietto, che si pertralta.

Ecco quello, che riputiamo potersi dire in generale di quesli scrilli

del Bindi.

Parlando ora in particolare de' Panegirici, quest! portano secouno

speciale interesse, atteso la quali ta de' Santi de'quali si tesse 1'enco-

raio. Pensa, ti vedi schierati dinanzi i piu grandi eroi, che siar,o nella

Chiesa fiorili ne' tempi moderni. Conciossiache tu abbia fra gli altri i

panegirici di S. Francesco di Sales, di Santa Francesca Fremiot de

Chantal, di S. Vincenzo de'Paoli, di S. Camillo de Lellis,di S. Giovanni

di Dio, di S. Filippo Neri e di Santa Teresa di Gesu, ai quali se ag-

giungi quello de'due antichi, cioo, di S. Antonio il grande e di S. Be-

nedetto, tu ti truovi innanzi una colla luminosissima di Santi a cui

debbe la Chiesa istituzioni mirabili, il mondo riforme stuponde, le

scienze e le lettere monumenti imperituri. II ch. Autore non venne

meno all'altezza del subielto. Leggi gli Esordii; e si presenteranno

dignitosi ; passa alle Gonfermazioni ;
e le vedrai levarsi sopra forli

principii, svolgersi amplamente, lumeggiarsi qua e cola da nobili

tralti della Scrittura e de' Padri e sostenorsi per isvariala molti-
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tudine di falti raggruppati per modo si acconcio die ti faranno di-

re : e dessa, la nota dislinliva divisata nella proposizione. Non ba-

sta : il ch. Autore ti pone sott' occhio in quadri assai vaghi la con-

dizione de' tempi in cui sorsero i Santi accennati , i v antaggi clie

vi arrecarono coi santissimi loro Ordini ,
e le opere maravigliose,

che vi compirono traendo il tutto a farli loccar con mano quanto

valga a beneh'cio dell'uomo e della societa quella religione che e dal-

1' empio derisa e villanamenle calpestata nelle sue istiluzioni
,
come

fosse un disulile arnese da disfarsene il piu toslo.

Cosi, a cagion di esempio, fatta una viva dipintura della Lorena

lacerata adenlro e fuori dalle ire civili e dalle armi di cinque nazioni

nemiche,rammentali i guai del Barese, della Sciampagna e della Pic-

cardia, e delto come a lutti quei paesi fosse largamente provvedulo

da S. Vincenzo de' Paoli, continua cosi : La fame non da possa r

perche il furore civile non cessa
;
ed e Vincenzio che apre un pub-

blico grauaio e commette lavori ed apre officine, a modo di re. La

Senna soperchiale le rive meUe in desolazione Parigi ;
ed e Yincon-

zio, che oppone il suo cuore generoso ed amplissimo ai danni delle

onde sbrigliate. Ma die? lo aggruppo qui mille falli confusamente e

mille ne laccio, ciascuno de' quali e di storia degnissimo ;
ne so piu

mai dov'io mi volga, o quello die mi dica: tanto mi si perde la

mcutc in taute ampiezze. Se questi, o Signori, non e carila potente,

ditemi voi qual sara? Ed e potenle, perche umile. Oh! sappiafmal-

mente la filosofia del secolo, die questa e Tunica impronta die da

valore alia moneta della beneficenza. La carita umile quale a noi

perdu ti insegno e presto il primo nostro benefattore e Salvatore Gesii,

Dio fatto uomo e servo dell'uomo; questa carita, dico, e sola ope-

ratricedi portenti, vincendo oslacoli, moltiplicando e quasi creando

dal nulla la facolta, e sollevandosi da tenui e disprezzati principii ad

abbracciarc il mondo. Colla carita di Crislo tulto si fa : colla filan-

tropia (
lasciatemelo dire) non si fa, se non del vanorumore.... Chi

non vede la filosofia avere mollo e bene scritto
;

e la carita molto

bene operato? La filosofia, brigandosi della carita, ha cercato tante

belle forme, ha messo innanzi tanti e si ben pensati rispctti, che

Fobolo del povero c da ultimo scomparso in buonaparte tra irispolli
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e le forme. Delia carila leg'ale non parlo. Si sono veduli e si vcdono

presso qualche nazione versare milioni, senza chela poverta vi sia o

mono lurida, o piii consolata, o men numerosa. Yincenzio solo, pove-

ro, uscito dei boschi e de' campi, senza tante forme o rispetli, sen-

za troppe o filosofie o legalila; ma solamcnte con un cuore umile,

cristiano, evangelico, sacerdotale, in breve terminc fa cambiar fac-

cia a intere cilia, a intere province.

La nota dislinliva della santita di S. Francesco di Sales
,

cbi la

ignora? e la dolcczza. Ma il ch. aulore non la piglia per se e vol-

gesi ad allra. Yuoi saperc il motive di tale consiglio? Odilo dalla

sua bocca al principio dell'esordio: Dovendo tratlenervi, o Si-

gnori, delle lodi di S. Francesco Salesio, ho domandato a Dio nelle

mie povere preghiere, qual maisarebbe 1'aspclto, non gia piu nuovo,

ma bensl ai tempi noslri piu confacenle, e a voi, e a me piu profil-

tevole, in cui lo vi dovessi presentare. Ne vi rechi meraviglia die,

senz' altra considerazione, io non siami loslo atlenulo a quella nota

die sembra essere 1' unica e vera dislintiva della sua santila, voglio

dire la dolcezza. . . . Non vi faccia, dico, meraviglia. Imperciocche

io pensai meco slesso : assai quest! nostri tempi sono dolci, e nella

dolcezza inerti a ben fare : assai inclinano a inlerpretare la dolcezza

evangelica ollre ogni dovere e dirilto: assai Gesu Cristo e il suo

Yangelo sono divinissima cosa, ma fin dove non incomodi e non con-

irasti a questa dolce noslra natura. Non sara pcrtanto piu sano con-

siglio il moslrare, die il nostro Santo non avrebbe mai potuto cosi

innamorare e vincere i cuori con tanlo sorriso di dolcezza, se prima

non si fosse armato di fortezza invincibile? Cosi e per fermo: irnpe-

rocche dolcezza vera non vi ha, s' clla non ha nella fortezza le sue

radici. . . . non e, non puo essere, se non dalla forlezza generata.

Da quella forlezza, die inconcussa sta conlro alle molleplici molestie

della vita; che ai blandimenti delle volulla non si risolvc, che agli

impeli delle umane nequizie non si crolla, che al vento delle passioni

non si piega, che e pazienle, longanime, perseveranle . E non vedi

tu qui 1' oratore cattolico, che va studiando non quae sua suni, sed

quae lesu Christi, cioe la vera ulilita di chi 1'ascolta? Di questo

egli ti porge un allro esempio nel panegirico di S. Antonio il Grande
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la dove mostrata la carita soavissima, die legava streltamente in-

sieme que' tanli abitatori della Tebaide, ti fa vedere, che indarno si

cerca la comunanza de'beni con altri principii da quelli del Vangelo.

Tc lo rinnova nel panegirico di S. Benedetto, dove nell' illustre le-

gislalore di nobilissimo Ordinc ti dimostra qual lume sfolgorante di

sovrumana saviezza si riceva dalla divina sapienza a confusione dei

superbi politici del mondo die sono coslretli ad ammirarla. Non

trapassa alcun fatto, non riferisce circostanza di grave momenta,

senza che egli se no valga o per islruire 1' inlelletto nel vero, o per

rinvigorire il cuore alia virtu, o per magnificarc la bellezza e la uti-

lita della religione. Insomnia egli moslra di avere studiato profonda-

rnente la materia appartenente al proprio subietlo. Di qui il savia-

mente disporla; diqui il dir cose clie convincono, cbe commuovono,

e non dance
,
o fantasie di vana pompa. Cosi va fatto dal savio

oratore cattolico. Dio volesse, die quanti montano il sacro pergamo

jmitassero tale esempio !

31a in mezzo a queste lodi vorra forse altri gittare alcuna querela

*contro lo studio posto nella scelta delle parole come sovcrchio, e

contro la esposizione di qualdie principio come troppo sottile. Cliec-

che ne sia riguardo alia scelta delle parole, cbe e ben poca cosa rispetto

al tutto, quanto alia seconda querela vuolsi condonare all' altezza del

soggetto, e forse meglio alle nobili qualila della udienza, die avea di-

nanzi 1'oratore : imperocche veggiamo ne'suoi discorsi morali quanto

bene egli sappia acconciarsi alia intelligenza ancordie scarsa de' suoi

ascoltatori. Tolgasi in mano il secondo volume. Trovisi il discorso

he ha per titolo, Dei difetli dei giovani, per ristringerci a qualcu-

ao in particolare. La circoslanza
,
in cui lo dovea pronunziare, era

il termine de' SS. spiritual! Esercizii
,

il che vuol dire, quando i

giovani naturalmente portati alia variela, e al divertimento sono or-

mai impazienti al sommo del ritiro e di que' serii pensamenli ,
in

die tengonsi in esso. Leggasi ora 1'esordio : Molle materie mi si

prescntano alia mente, e lulte di grandissima importanza ,
e oppor-

tunissime da trattare a vostra utilita
,
miei cari giovani. Ed io cer-

cando tra queste quale dovessi scegliere a soggello del mio tratte-

nimento, sono stato mollo in dubbio ; imperocche s' io ne sceglieva

Serie V, vol. V, fasc. 310. 29 10 Febbraro 1863.
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una, mi sapeva male di dover lasciare Ic altre, parendomi chc non

mi fosse lecito di passarmele al tutto in sileiuio. Dall'altra parle,.

non potevo consolarmi con dire, le serbero ai giorni, che verraimo;

perche oggi el' ultimo del nostro spiriluale ritiro, ne v' e da fare

omai assegnamenlo die su poche ore
; perclie sono veramente spa-

tiis exclusus iniquis. Che fare dunque? Faro una cosa, discorrero

di tutto, e di qualcos'altro ancora, come dice il proverbio. Cosi gab-

bero il tempo, che mi vorrebbe lenere a segno. Ma e la reltori-

ca ? e il simplex dumlaxat et unum ? Lasciatcmi stare : non ml

rammentale costci : ci mancherebbe anclie questa , die i' me la do-

vessi trovar tra piedi anche ne' santi Esercizii. Che ci ha ella a far

qui ? o con me ? Non e assai se la m' ha tormciilato per tanti anni ?

Pure, perche so quant' ella e piena di pretensionc e di boria, perche

la non ci faccia qualche mal tiro
,
cosi come ho trovato modo di gab-

bare il lempo, gabbero anche lei, raccogliendo queste svariale mate-

rie solto una qualche unita
,
dandole ad intcndere ch' io voglio par-

lare di un solo soggetlo, cioe dei difetli, che son proprii dei giovani.

Badiamo ve', non dei giovani di questo Collegio, ma dei giovani di

questo mondo. Yediamo adunque, senza phi preamboli, quali son le

pecche dei giovani di queslo mondo . Giudichisi da queslo esordio,

se il ch. Autore sappia aggiu stare ed aggiusti di fatto la sua maniera

di dire a chi 1'ascolla.

Que' giovani a tale esordio cosi facile e cosi fcslivo dovettero sen-

za dubbio rivolgcrsi al dicitorc con tutlo 1'animo loro, e pendere del

suo labbro colla massima attenzione. Questa egli volea al santo sco-

po della correzione, onde prendendo un fare or festevole ed or gra-

ve secondo la qualita dei difetti che riprendcva ,
va fmo a quelli

dell' obbedienza, dove si ferma piu lungamenle. II Iratto die si leg-

go sopra tale argomento, e si fruttuoso, e con tanta soavita e chia-

rczza di modi esposto ,
e si acconcio agli sbrigliali tempi nostri

,

che ben volentieri vorremmo riferirlo per dislcso
,
se non eel divie-

iasse lo spazio ristretlo di una rivisla. Non possiamo pero ralte-

nerci dal recare il saggio seguente : Vedele quanto e savio que-

slo divino precclto (
dclla obbedienza ai superior! )

che ,
non clico

a voi
,
ma a molti oggi del mondo pare cosa indiscreta

,
che non
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YOgliono sentiiiosi ripelere. Ponele il caso cbc Dio avesse dello :

obbcdile ai vostri superior!, quando pero sian buoni, imperciocche,

quando siano cattivi ,
io vi licenzio a scuotcre il loro giogo. Sapete

che cosa accadrebbc ,
s' egli avesse detto cosi ? che questo mondo

sarebbe un casaldiavolo, della qual casa appunto e detto clie nullus

ordo, sed sempiternus horror inhabitat : cioe che non v' e ordine al-

cuno, ma confusione ed orrore. Perche essendo affatto impossibile ,

che un superiore sia buono per tutti, se lutti avessero dirilto di cac-

ciarselo sotto ai piedi per la ragione cbe non e buono, non vi sareb-

be uomo su questa terra cbe potesse durare un giorno nell'officio di

superiore, perche qualcuno ci sarebbe sempre ,
clie

,
essendo scon-

tento di lui, avrebbe pero il diritto di mandarselo alia malora. Quin-

di non ci sarebbe piu autorita che tenesse
,
non ci sarebbero piu

leggi, non ci sarebbe piu ordine: bisognerebbe ridursi a mangiarci

gli uni e gli altri. . . . Come la legge ne puo ne dee discutersi dal

privato, ma obbedirsi, cosi il superiore deesi ricevere qualeesso e,

e riverirsi come cosa sacra, non di per se, ma per 1' autorila che in

lui risiede. Cosi vuole 1'ordine provvidenziale : ordine
,
che non po-

tra mai essere violate senza grandi rovine sociali .

Che se il citato discorso basla a provarci il Bindi profondo conosci-

tore cle'giovani, i due che gli vengono appresso intitolati 1'uno : Delia

necessity, di preparare gli studii colla buona educazione, e 1' altro :

Di alcune ragioni che corrompono oggi il criteria ed il gusto, ce lo

dichiarano maestro e banditore di que' principii che seguitati li for-

mano non meno alia virtu cristiana
,
che alle lellere ed alle scien-

ze. Qual e il fondamento su cui si ha da piantare la educazione
,

perche riesca ad esito forlunato ? Non v' ha dubbio
;
la virtu. E lo

Spirito Santo
,
che ce lo dice in piu luoghi de' libri sapienzialL Ma

questo punto e pur troppo trascurato comunemente da' novelli spar-

gitori dei lumi. Senti pertanto come lor parla aperto il Bindi, toglien-

do argomento dal falto , che veggiamo co' noslri occhi : Quando
si ebbe mai maggior numero di scuole? Le scienze divise e suddi-

vise empirono di nomi le universita : 1'insegnamento letterario fu per
mille rivoli assottiglialo c sparse : i rudimenti primi ,

si paurosi

a' fanciulli
,

si cambiarono in gentili tratlenimenti. Insomnia
,
1'an-

tico adagio d' Ippocrate ,
che 1' arte e lunga e la vita e breve

,
si e
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capovolto. Imperciocche veramente la vila c lunga ,
se la lunghezza:

si ha da misurare dalla sazieta; e 1'arte 6 breve, imperocche a quin-

dici anni abbiamo un giureconsulto, un malcmatico, un lelteralo, un

giornalista ,
e do die piu vi aggrada. Ma in mezzo a questa luce-

universale, 1'uomo e piu conlenlo? Xante querimonie, tante ire, tanti

impotent! conati di cambiar condizione, ne fanno dubitare. La sociela

c meglio governata o piu tranquilla? lo non so. Ma se ben si riguardi

alle scosse convulsive, ai subili rovesci, ai desiderii insaziati e insa-

ziabili, allo scapigliato pensare, call'opinare pugnante; forse ci tor-

nera a mente quell' inferma deirAlighicri,

Che non puo trovar posa in sulle piume

E COG dar volta suo dolore scherina.

La pubblica morale a qual segno e pervenuta? a questo; die la pro-

prieta e furlo. Colla religione a die siamo? a queslo, che Dio e il

male. Parlo ddla grande sociela, e tocco i punli estremi
, poco cu-

randomi ,
come nulla consolanti, dcllc gradazioni. Quindi egli puo

arguirsi ,
die la sola istruzione non basla al fine dell'uomo e al pro-

speramento della societa, quando purele dia, comelehadato, gran-

di comodi e godimcnti materiali. Percio resla sempre fermo qucl

divino oracolo : chi aggiunge scicnza aggiunge dolore
; perclie la

scienza nuda non corrobora
,
ma cm pic 1' animo di enfialure e di

tumori. ... Ed ecco 1'origine dei guai presenti : egli si e voluto mol-

to islruire, poco curando della morale c nulla della religione
1

.

Ma dove conviene incominciare la retta cducazione ? Nella fami-

glia ;
conciossiache la si gitlino que' primi germi ,

i quali sogliono

meHere le radici si profonde, die niuna forza riesce appresso a di-

radicarli intcramente. Ouale studio si pone a di noslri in opera si

santa dai genitori? Udilelo dal ch. autore: Gridano tutti, esscrmc-

stieri di riformare la societa. E sia pure. Ma la prima societa e la

famiglia. Ouale in essa e il fanciullo, tale in breve sara il civile con-

sorzio. Che impara ,
o come cresce questo piccolo ciltadino in quel

piccolo mondo ? lo non vorrei parcr querulo, o Signori. Ma il faHo

mostra pur troppo ,
die

, per le ragioni ora accennale
, egli comin-

1 Vol. II, pag. 117.
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da a non farsi giusto concetto del dovere verso se
,
verso Dio

,
ver-

so i maggiori di senno, di grado ,
di eta. Non gli si fa sentire quan-

to sia necessario nella vita lo spirito di abnegazione ;
non gli s* in-

segna moderare le voglie ;
non apprende die la virtu vuol sacrifizio,

die il sapere ,
fatica. Irapara per tempo a godere del lusso delle ve-

sti
,
e a disprezzare la monda scmplicila. Si vede sempre carezzato,

adulato, e (incredibileadire) temulo. Tulto gli s' insegna per modo

di balocco
,
e niuna cosa profondamente. Spargesi in piu studi con

leggerezza, con rapidita ;
e spesso in quelli che meno sono alia sua

eta proporzionati. Si vuole che sappia definire la botanica e la zoo-

logia ,
e non importa se nulla sa, o non bcne sa di religione ,

dove

solo puo apprendere solidamente i suoi doveri. Quali sono le cose di

vera importanza per 1' uomo, non gli si dice
;
ma si le impara col-

1' tiso : i guadagni, gli onori, il comparir bcne, il ben godere la vi-

ta. Ouanto al resto
,

il fatto gli dice die lutto e accessorio
,
relativo

di pura opinione ;
e su queslo fatto vivo e parlante si forma il cri-

terio giovanile
1

.

Qucllo che accade nella morale
,
avviene ancora nelle lettere

,
ma

per la ragione opposta. Imperocche se in quella non si profitta per

difetto d' insegnamenlo ,
in queste non si progredisce per la soprab-

bondanza e la leggerezza delle materie die s'insegnano. Donde si

hanno duemali incalcolabili in se, e nelle loro conseguenze, i quali

sono, lo sperpero indegno della forza intellettuale de' giovani ,
e la

niuna profondita di sapere : Oggi lo studio delle lettere, scrive il ch.

Autore, e nelle pubbliche e private scuole distratto per mille allri studi,

1 quali assorbiscono il principale. Loassorbiscono perche piu attraenli r

o meglio, perche piu diragativi ,
e perche clanno maggior persuasio-

ne di sapere. Un giovane che sa due parole di fisica
,
due di matemali-

ca
,
due di tecnologia ,

con altre quattro o sci di politica e di storia

contemporanea, e con cento poi e mille e piu d' impudenza ,
e un pic-

colo maestro, gia licenziato a sedere a scranna, a scrivere, a slam-

pare, a sindacare tutlo e tutti. Lo assorbiscono, perche in apparenza

piu facili. Anche dagli anlichi stimavansi qucsti studi : ma credeva-

no die fatto bene il fondamento con do che e piu duro ,
sarebbe poi

1 Vol. II, pag. 152.
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slato agevole di aggiungerli all' cdificio
,
e aggiungerli piu solidamen-

le in eta piu matura e meglio proporzionata .... Ma i vecchi meto-

di son troppo lenti. Meglio cosi. L'albero die vien lento, da un legno

piu saldo
,
che solo e buono a' grandi edificii

,
e a ricever belle e

svariate forme sul girevol torno
,
e sollo lo scalpello del dotto inta-

glialore. Ma la sevcra lenlezza sbigottira molli, c torneranno indie-

tro. felice sbigottimento ,
che crescera centinaia di braccia agli

ulili mestieri
,
alia palriarcale pastorizia e all' industre agricoltura ,

e sgravera la repubblica di altrellanti uomini
, per lo men male

,

inelti ! Imperciocche quella istruzionc che e necessaria a fare buoni

padri di famiglia , esperli artigiani ,
industri lavoratori del campo ,

e conoscenti dei proprii doveri
; quella che spande i lumi della vera

civilla di un popolo , quella si faciliti
,
si affretti

,
si propaghi quanto

piu e meglio si possa. Ma 1'agevolare troppo ,
e pero il troppo uni-

versaleggiare quell'altra piu alta e piu privilegiata ; 1'aprire a tutti

o storpi o ciechi o rattratli il tempio della scienza
,
e sacrilega irri-

verenza verso questa superba Dea
,
la quale si vendica poi col rivuo-

mitar fuori queste posteme, perche infeltino il mondo 1.

Da questo piccolo saggio argomentino i nostri leltori, quanto deb-

bano interessarli i due indicati discorsi. La necessita di una religiosa

educazione
,
le cause corrompitrici del criterio de' giovani vi si es-

pongono amplamente, si corroborano da gravi aulorila, si rendono

evident! dal fatlo e si animano dal cuore commosso di chi le delta
,

come quegli che durante i lunghi anni spesi nello educare, avendo

avuto occasione di toccare con mano il grave danno portato a' gio-

vani da una educazione men relta o trascurata
,
non puo dissimulare

il dolore provalo e il vivo desiderio, che ha, di vederla riformata.

Noi pure lamenliamo i mali, che egli lamenta. Noi pure parlecipia-

mo vivamente del suo desiderio. Accolga pertanto le nostre congra-

tulazioni dell'avere alzata si francamente e con tanta forza la voce

contro una educazione pessima in morale e di niuna solidita nelle

lettere.

Prima pero di chiudere questa rivista preghiamo la cortesia del

ch. Autore a volerci permettere due semplici schiarimenli. II primo

1 Vol. II, pag. 153-56.
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risguarda lo studio della filosofia raccomandalo a' cherici alunni del

Seminario arcivescovile di Siena, ai quali soiio indirizzali i panegirid

e i discorsi. A pagina XI egli dice ,
die debbonsi conoscere i su-

prerai sforzi die ha falto la filosofia
, specialmente da Cartesio in

poi, per giungere alia soluzione de' piu grandi problem i dello spirito

umano. Noi crediamo che non una lode ma una critica del Cartesio,

e dclla filosofia che da lui Irasse origiue, sia intesa qui dall'Autore.

Ben del to sforzi supremi ; perche non ostante il molto studio e i len-

talivi piu arrischiati , gli sforzi rimasero sforzi e nulla piu ,
senza

riuscire a termine prosperoso. E quale sventura piu grave potea in-

cogliere alia filosofia di quella che si geltasse qual fondamento di

ogni filosofare la teorica del dubbio universale? e per crilerio supre-

mo del vero 1' idea chiara e distinla, facile a scambiarsi con ogni

barlume di fantasia riscaldaia? Niuna verita speculativa, niuna verita

pratica puo starsene sicura della sua sorle
;
tulte debbono temere di

essere un di manomesse, di essere calpestate da colui che incomincia

le sue disquisizioni con tal principio e precede con siflalta norma !

Eppure tali sono massimamenle le grandi novita, che il Carlesio ha

donato alia filosofia. Si porto alle stelle come egli avesse atterralo

1' idolo
,
che inceppava gl' ingegni nelle scuole ,

ma
, per vero dire ,

egli ha rovesciato nella polvere la filosofia, 1'ha resa vile, 1'ha ri-

dotla a trescare con ogni errore. II sensismo padre di ogni vizio

vituperoso ,
il razionalismo padre del piu folle orgoglio, ecco i mo-

slruosi parti della filosofia carlesiana ! E percio con molta finezza di

senno raccomandasi dal ch. Autore a' cherici alunni che nhmo di

loro si gill! a corpo perduto dietro le tante e si diverse scarriere

della ragione audace , alia quale viene aperto ogni varco dal Carte-

sio
;
ma che tutti si tengano a quella filosofia che viene piu spon-

tanea in armonia colle verila dclla fede
,

le quali hanno da essere il

suo compimento. Questa, la Dio merce, non ci manca in S. Tom-

maso e in quegli altri sommi maestri scolastici, i quali hanno saputo

ineltere in meraviglioso accordo la filosofia colla teologia. In essi i

piu grandi problemi, vuoi dello spirito, vuoi della societa, o trovansi

belli e sciolti, oppure s'inconlrano que'sodi principii che menano alia

loro soluzione per quanto e accessibile aH'iimano intendimento. Si
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applichi 1'animo alle opere di quesli autori, si segua il loro esempio

nella ricerca del vero
,

si osscrvi il principio fondamenlalc
,
cbe la

ragione dee sotlostare alia lede, la filosolia alia teologia, qual umile

ancella e non giltarsi in campo non suo, ne ergersi orgogliosamente

in maestra suprema di lullo il vero
;
ed ogni errore sara schivalo.

Dopo lo sludio della filosofia \iene quello dclla teologia. II ch.

Aulore cliiama la leologia delle scuole dolla, ma scarna e ghiaccia-

la
; consiglia perlaulo a' giovani lo studio de'Padri, perche in essi

e viva, ardente, alluosa. Cio \uole inlendersi della teologia delle

scuole in senso stretlo
,
cioe di quo' corsi maghcii , che il piu delle

yolte si mettono in mano do' giovani. Quando parlasi della teolo-

gia ,
come e svolta ne' trattali de' grandi scriltori

,
dcbbesi favellare

ben allrimenli. Impcrocche nello sludio de' grandi tcologi si rilrag-

gono i concetti precisi delle verila callolicbe, si atlingono gli argo-

menti piu vigorosi per divulgarle o soslenerle, e si apprende quel-

la diriltura e franchezza di argomentare, che giova si mirabilmenle

a convincere grinlellelti. Chi senza un pre\io sludio accurate e pro-

fondo dei tratlali scolastici si desse a cercarc nc' Padri
,
sarebbe si-

mile a colui che senza bussola si gillasse a navigare gli oceani. Co-

slui acquistercbbe forse qualche crudizione slegata, ma non diver-

rebbe giammai grandc oralorc callolico
,
o nobile difendilorc della

religione. I suoi concetti si prescnleranno sempre tenlennanti, o svi-

sali ,
o monchi

,
o dalle molle parole aimebbiati , disordinatc saran

le pruove e debile riuscira il suo ragionarc. II Scgneii e lodalo come

; grande oralore e grande scrittore morale e apologelico. Ma donde

egli Irasse il nerbo maggiore per poggiare si allo ? Si
;
ha studialo

assaissimo le opere dei SS. Padri ed in ispezie di san Giovanni Gri-

soslomo, a cui si prolesla debilore della sua eloquenza ;
ma se le sue

prediche, se i suoi ragionamenli ,
se fa Manna, se gli allri suoi

scritli sono si limpidi ne' concetti , si ordinali nella esposizione ,
si

forti
,
si soslanziosi

,
non Y' ha dubbio , egli e il frutlo raccolto da

profondi studii fatli nei volumi dei teologi scolastici.

Questo abbiamo yolulo aggiungcre non per i cherici alunni
, che

hanno per grande loro Ycnlura sortilo a reggilore e padre il ch. Ca-

nonico
, perche dal suo labbro 1'aYranno senlilo piu voile

; ma per
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quelli lontani
,
die leggeranno i suoi volumi ,

aflinche cio die egli

disse brevemente ed a chi 1'intendeva, non desse occasionc di mala

interprelazione in cosa di si allo rilicvo, come e 1' avviamento agli

studii ddla filosofia e della teologia. Confidiamo, die tale ragione ci

valga di scusa suflicientc presso il ch. Autore.

II.

Di un famoso Capilolato : opera autenlica

di ACHILLE GENNARELLI.

Non si puo negare die il chiaro nome di Achille Gennarelli ,
con

tulti i suoi soliti annessi e connessi di Cavaliere
,

di Profcssore
,

di

Avvocato dclla Sacra Ruota, di gia Dcputalo al Parlamento romano,

e di non sappiamo quanti altri titoli, la.cui celebrita non si puo pa-

ragonare die alia loro autenticita
;
non si puo negare diciamo, che

questo chiaro nome non sia fallo risonare sovente ed al laments dal

suo modcsto proprielario , sopra moltissimi fronlispizii di cose die

paiono libri. Ma oh disgrazia ! Quando poi quelle apparenze di libri

si esaminano da presso, non ci si trova mai dentro del sig. Achille

Gennarelli Cavaliere, Professore, Avvocato e gia Deputato, allro che

i titoli menlovati
, qualche dcdica pomposa", e in fine sempre uno

stesso inevitable cosi delto Capitolato, di cui il Gennarelli ha tutta

1'apparenza di essere aulore autentico. Ogni cosa poi annegata e

galleggianle in un mare magno di supplidic , di processi ,
di gride ,

di allegazioni e, in breve, di qualunqtie siasi carta, buona a fare,

bene o male, presso gli ignoranti, figura di documenlo. La qual

cenciosa mercanzia il Gennarelli
,
che ha sempre avuta grande in-

clinazione a porre le erudite mani nelle carte altrui
,

razzolo per

entro a molti archivii di Romagna e di Toscana , colla pressa af-

fannata di chi ha ogni ragionevole motivo di trovare un poco di

terreno aurifero. E non esscndogli pcro venuto falto di trovare al-

tro die moltissima terra vegetale, cio riondimcno, giuslissima cosa

parendogli die le sue faliche avessero un premio, 1' ingegnoso Gen-

narelli si e dato da qualche anno a pubblicare ogni tre mesi tanfo

del detto terreno vegetale, quanto basti a un giusto volume : sopra
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il cui dorso poter istampare il lenue prezzo del doppio valore del li-

bro
,

c sopra il cui frontispizio pubblicare il chiaro nome di Achille

Gennarelli Cavaliere, Avvocato, Professore, gia Deputalo, non che

autore di un Capitolato e scopritore fortunato di documenti segre-

tissimi e importantissimi.

Che cos'e questo Capitolato? Che cosa sono questi documenti?

II famoso Capitolato e stato edito gia dal Gennarelli non sappiamo

quante volte in varii sesti e formati , dall' in folio al scdicesimo
,

in

giornali ,
in libri e in libretti

;
6 stato dal suo romoroso autore illu-

strate di varii frontispizii tutti lunghi e portentosi, come quel Grande

di Spagna che aveva piu nomi che capegli ;
ed ora se ne minacciano

cinque miove edizioni lulte armate di fronlispizii mai piu non udili,

varii come 1'arcobaleno, slrepitosi come un terremoto
;
e stato dedica-

te gia pomposamente in prima al Conte di Persigny, poi al Principe

Napoleone ;
ed ora non resta che dedicarlo 1'un dopo 1'altro a tutti i

i Re e Imperalori di questo mondo
,
come quei sonetli che servono

a guadagnare una mancia a tutte le nozze e a tutte le prime Messe :

fu servito allorno condizionato per tutti i gusli ,
ed ora non si mo-

stra piu che circondato di documenti, come quei cibi stanlii che si

annegano nelle salse
; fu presentato insomma solennemente

, ripetu-

tamente, ciarlatanescamente in tutti i modi e in tutte le forme agli

italiani e ai foraslieri, agli amici e ai nemici. Eppure, noi mettiamo

pegno che quasi niuno in Italia sa che il gran Gennarelli e autore di

un famoso Capitolalo per la liberazione di Italia e per la soluzionc

della questione romana
;

solendo accadere a questi letterarii grida-

tori di piazza quello che accade ad altri gridatori meno lelterarii,

che si coprono 1'un 1'altro colle strida
;

e mentre 1'uno loda le sue

pillole e 1'altro vanta il suo Capitolato ,
riescono bensi a dar ampia

noia a tutto il vicinato, ma non riescono pero a farsi ben intendere

da niuno.

Sappiale dunque, o Italiani, die esiste un Capitolato, opera faticosa

di uno dei piu illustri e romorosi vostri fralelli
;
un Capitolato salu-

tare che purghera 1' Italia da ogni malore e la restituira a perfelta

salute
;
un Capitolato piccolo che si puo prendere in un fiato senza

pericolo di affalicarsi ne gli occhi ne lo stomaco : un Capitolato che
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costa poco, benche valga moltissimo
, giacche c deslinalo a liberare

1' Italia e Roma; un Capitolato di quaranlacinque articoli, per ognun

dei quali se pagaste anche uno scudo ancor sarebbe poco , eppure

si da tulto inlcro, non per quarantacirique scudi, non per quaranta,

non per vent!
,
non per uno

,
ma per un miserabile mezzo scudo

,

colla sopraggiunta ancora di document! segretissimi, rilevantissimi,

imporlantissimi i quali, se non allro, sono carta stampala, che puo

sempre servire a qualche cosa. Comperate dunque il Capitolato.

II Capitolato ha
,
come dicemmo, quarantacinque articoli

,
ed e uu

inlcro trattato tra il Re d' Italia e il Sommo Pontefice
;
al quale trat-

talo non manca altro che di essere accettato dalle due alte parti con-

traenti. Da queslo caso in fuori
,
che non e preveduto, cioe die ne

il Papa ne il Re d' Italia siano content!, nel rcslo il trattato e bello

e fatto
,
ed il Gennarelli ha il vanto di essere stato, da che il mondo

e mondo, il primo plenipotenziario che abbia avute le lettere creden-

ziali di due Govern! opposli. E noi ci maravigliamo die il Gennarelli

non abbia ancora stampalo sul fronlispizio de' suoi libri, Ira gli altri

tiloli onde egli e cosi lieto di adornarsi
,
anche questo di Ministro

plenipotenziario del Sommo Pontefice e del Re Vittorio Emma-
nuele. Osiamo dire che questo nuovo titolo faciliterebbe molto la

vendita delle sue opere. Che piu aspetta dunque il Gennarelli per

decorarsene ?

Or mentre egli prepara la nuova edizione da illuslrarsi col nuovo

titolo, non gli sara discaro che noi sottoponiamo al suo purgato giu-

dizio alcune difficolla che incontrammo nella lettura del suo Capito-

lato. II quale essendo, nell' intenzione del Gennarelli, destinato a

regolare, non solo presentemente, ma per tutli i secoli futuri
,

le

relazioni in Roma tra il Papa ed il Re d' Italia
,
comincia col dire

che S. M. il Re d' Italia riconosce e dichiara con la Chiesa catto-

lica
,

alia quale apparliene con quello che segue. Dove
,

senza che noi ci curiamo di sapere cosi per 1'appunto cio che a

S. M. piacera di riconoscere e dichiarare, crediamo molto piu rile-

vante d' interrogare subito il Gennarelli
,
in quale almanacco nuovo

egli abbia letta la infallibile profezia die S. M. il Re d' Italia ap-

parterra sempre ed infalHbilmenle alia Chiesa catlolica. Giacche,
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qualunque siasi la religione a cui apparliene quegli che ora si dice

Re d' Italia
,

e certo che niuno sa ne puo sapere se , Ira un paio

d'anni
,

il Re d' Italia sara callolico o altro. Infalli sa ognuno chc

si puo morire ogni momcnto. Queslo, lo sappiamo, non e articolo

scrillo in nessuna costiluzioiie moderna. Ma \i e una benedelta

cosliluzione del medio evo, non ancora abolila dai grandi principii

dell'oltantanove, nella quale si legge clie slatulum est hominibus se-

mel mori. E posto quesl'articolo, ben vede il signor Gennarclli che

niuno sa ne puo sapere se tra un paio d'anni 1' Italia avra un Re

appartenente alia dinastia die ora la governa. Puo dunque acca-

dere ogni momento che 1' Italia si Irovi nel caso ridicolo in cui e

ora la Grecia
, obbligata a correre il mondo con due pini acccsi in

mano come Cerere
,
o con una lanterna come Diogene ,

in traccia

di un chicchessiasi che voglia pigliarsi il fastidio di governarla. E

poiche nel presenle Parlamenlo lorincsc seggono ebrei e turclii ed

atei dichiarali , che hanno 1' incarico di far le leggi ad uso del fc-

delissimi sudditi catlolici
,
non tio\iamo nulla di strano nel supporre

il caso che un chicchessiasi non cattolico , possa , quandochessia ,

cssere chiamato in Italia all' alto onore di ricevere alcuni milioni

all'aimo per star a vedere cio che ai signori suddili piacera di co-

mandare. II signor Minislro plcnipolenziario non ha pensato alia

possibilita di questo caso, quando scrissc nel primo arlicolo che

S. M. il Re d' Italia apparliene alia Chiesa caltolica.

E non avendo pensalo alia possibilila del caso che S. M. il Re

fuluribile d' Italia appartenga a lutl'allra Religione che alia caltolica,

il signor Ministro plenipotenziario bisognera die abbia la pazienza di

rifare da capo a fondo il suo Capilolato. 11 quale da capo a fondo,

in tutti e singoli i suoi quaranlacinque arlicoli
, poggia iullo sulla

falsa presunzione che S. M. il cosi detlo Re d' Italia abbia scmpre

da apparlenere alia Religione calloliea. E non intendiamo gia dire

die quando quesla presunzione fosse infallibile
,

il Capitolalo non

incontrerebbe allre difficolla. Ma a che profitto andar in cerca delle

molte allre difficolta che il Capilolalo presenta , quando quesla sola

basla a raandarlo a monle? Infatti consislendo lulto il Capitolato nel

porre in Roma il Papa ed il cosi detto Re d' Italia, divisi dal Tevere
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ma in contimia relazionc di dipcndcnza 1' uno dall' altro
,
lasciamo

alia fantasia dello slesso Gennarclli il figurarsi qual immenso imbro-

glio porterebbe in Roma il suo Capitolato , quando dovesse cssere

sservato quinci da un Sommo Pontefice
,

e quinci da un Re scelto

(e clii il vietercbbe?) tra i bancbieri del ghetlo.

Ecco, signor Gennarelli, die cosa vuol dire il far le cose con trop-

pa fretla
,
vantando 1'opera prima di averla falla csaminare da per-

sone di giudizio. Siete stalo gatta Iroppo freltolosa, o Achille Gcn-

aarelli. II Capitolalo e da rifare.

Venendo ora a dire due parole dei cosi detti document!
,
nei quali

il Gennarelli ba annegato il suo Capitolato nelle varie edizioni die

ne ha fatte finora
,

noi assicuriamo i nostri lettori die essi
, per

quanto noi ne abbiamo cercato con buona voglia di trovarnc dcgli

important! , non sono die una scconda ciarlatanala die fa il paio

colla prima del famoso Capitolato. Molli sono editi e notissimi, come

Enciclichc di Papi ,
Note di Minislri

,
Traltali

,
Concordat! e simili

utti, pubblicali gia piuttosto dieci volte die una. Gli inedili poi sono

avvisi di Polizia
,

ordini di arrcslo
,
informazioni di pubblica sicu-

rezza
, notificazioni

,
decreli amminislrativi

,
Icttere di uffizio

,
rice-

Tute, ordini, contrordini, polizzc, e tulta 1'altra mercc di quelle

scrilture die sogliono essere il tesoro dei Protocolli di tulti i gover-

ni di questo mondo
; insomma carle

,
o ,

se cosi vi piace ,
document!

di nessuna imporlanza pel pubblico e per la Sloria
,
benche possano

riuscire talvolta di poca soddisfazione pei privall die li scrisscro. I

quali non dovevano e non potevano certamente credere die fosse

per venire un giorno ,
in cui le loro lettere conCdenziali dovessero

.seirire di piu o meno ones to richiamo di merlotli alia rele di un

oiccellatore di . . . . fama letteraria. Ma si : andatevi ad aspeltare

xlelicatezza da gente die si crede deslinata a salvar la palria ;
e fa

spesso lo scambio ddla patria col proprio individuo. Pera il mondo

jna si salvi la patria, doe il proprio individuo.

Ma dal dispiaccre in mod die possono aver provato gli scritlori

di certe leltere, le quali dovevano rimanere segrete, anche percbe

dal pubblicarle non ne poteva venir niuna ulilita fuorcbe o di sfogo

di privata vendetta
,

o di empimenlo di private borse
;
da questo
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dispiacere e da queslo sfogo e da questo empimenlo in fuori, noi as-

sicuriamo i nostri lettori che da tulla la farraggine de' document!

pubblicali con tanto fracasso e in tanti libri e libretti dal Gennarelli
,

non si puo ricavare altro frutto che il pentimento per chi li avcsse

coraprati di aver buttato il danaro, e per chi li avesse letli di aver

buttato il tempo.

E per non finire col buttare il tempo anche noi, dimostrando piu

oltre qucllo die
,
se i lettori non ci credono sopra la nostra parola ,

noi non possiamo dimostrare loro direttamente, conchiudiamo questa

breve Rivisla col rischiarare brevemenle 1' idea principale che il

Gennarelli ha tentato piu volte
,
da queiravvocato azzeccagarbugli

die egli e in questa materia
,

di oscurare a furia di retlorica strepi-

tosa tra 1'uno e 1' altro di questi suoi prclesi document! : Se Papa

PioVI (argomenta sovente il Gennarelli) se PapaPio VI pote cedere

una parte de' suoi. Slati : se Papa Pio YH pote confermare quella ces-

sione nel Concordato in considerazione dell'utilita che dal presents

Concordato ridonda all' interesse della Chiesa e della fteligione,

perche non polra un altro Ponteficc cedere ogni cosa e Roma?

Molte volte e stato risposlo gia a questo argomenfo dei libertini.

Ma poiche 1'argomento sempre si ripete come se fosse nuovo e mai

non confutato, conviene aver la pazienza di ripetere pure le risposte.

Le quali sono tante e lutte buone che T imbarazzo sta nella scelta.

E volendoci qui contentare di una sola che ci pare facilmenle arriva-

bile dal Gennarelli, noi gli diremo che la risposla sta nelle parole dei

Concordato da lui stesso citate. In considerazione dell' utilita che

ridonda all' interesse della Chiesa e della Reliyione, Pio VI e Pio VII

poterono cedere una parte de' loro Stati
,
siccome parimente in con-

siderazione dell'ulilita che ridonda all' interesse della Chiesa e della

Reliyione, Pio IX dee volere non cedere pure un palmo dello Stato

pontificio. Ecco spiegato il gran mistero. II bene spiritiiale della

Chiesa
,

1' inleresse della Religione ,
la salvezza delle anime dee es-

sere
,
come sempre fu

,
lo scopo principale de' Sommi Pontefici in

tutte le loro dclerminazioni. Ma per ottenere il bene della Chiesa

non si richiedono sempre gli slessi mezzi
, potendo anzi accadere

che quel mezzo, il quale ieri fu ottimo, oggi sia pessimo. Savia-
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menle dunque c' sanlamcnle c secondo il suo doverc fara quel Pon-

lefice die mulcra i mezzi secondo die mulano le circostanze. Oual

dubbio d e che, se il vero bene ddla Chiesa richicdesse vcra-

menlc ora (per impossible) die il Papa rinunziasse ad ogni domi-

nio temporale ,
il Papa rinunzierebbe ? Ma vedono perfino i dedii

die, se si vuole ora dal Papa questa rinunzia
,
do si fa per ren-

derlo schiavo , per lorgli ogni liberla di reggere la Chiesa
,

in una

parola, per danno e non per bcne ddla religione. Che se i libcrtini

giudicano diversamente e ci infradiciano ogni di le orecchie colle

loro proteste di devozione e di affetto alia Chiesa e promettono che

si convertiranno tulti e si faranno Sanli appena che il Papa si sara

posto rielle loro mani
, sappiano die noi c lulti i buoni Catlolici allc

loro parole non crediamo niente; essendo noi persuasissimi che

essi sanno meglio di noi die il Papa ha mille voile ragione di non

credere alle loro parole ,
di non fidarsi alle loro promesse ,

di non

stimare i loro pareri ,
di non curare i loro consigli. I libcrtini sono

I primi a burlarsi di qtiei pochi presbiteri che aspeltano da loro il

bene ddla Chiesa, la quale essi vorrebbero anzi
,
se potessero, ve-

dere distrutla dalla faccia ddla terra.

Quando si tratta del bcne (Idle loro borse e dell' inleresse delle

loro fomiglie noi siamo dispostissimi a credere che il Gcnnardli e

gli altri liberali laici e presbiteri se ne intendono piii del Papa. Ma

quando si tratta di bene della Chiesa e d' interesse ddla Religione

noi li preghiamo a non volersi incommodare a dar pareri ne in

volgare, ne in latino. Poiche essi hanno tanta stima di Pio VI e di

Pio VII die per bcne della Chiesa cedetlero una parle, ne abbiano

altrettanla per Pio IX che parimente pel bene della Chiesa non vuol

cedere un palmo. Che cosa richieda ora il bene della Chiesa lo la-

scino giudicare a chi lo puo sapere meglio di loro. Stale a vedere

che lo Spirito di consiglio e di verila avra sbagliata la via
,
e invece

di posarsi sopra il Sommo Pontefice sara andato ad ispirare qualche

avvocatuccio violatore di archivii o qualche pretonzolo apostata ! Sta-

te a vedere che lo spirito deU'ej'rore e della menzogna avra perduta

la traccia dei liberlini
,

de' falsarii
,

dei tradilori
,

dei ladri e degli

altri, dei quali e scritto : Vos ex palre diabolo eslis; e avra in vece
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invaso di s 1* Episcopato callolico e il Clero e i buoni fcdcli con?

esso uniti ! Bci riformatori della sua Chiesa che Dio avrcbbe sccltt

nel secolo decimonono ! Ecco i nuoii san Filippi ,
c i sanli Carli

Borromci
,

e i sanli Ignazii ! Ecco i novelli sanii Franccschi c Do-

menichi die soslengono il cadente Lalerano, violando gli archivii e

rubacchiando 1'aHrui ! Sono cose die paiono incredibili. Pure ogni di

esce fuori un paio di colesti ometli , sbucali ora da una carcere, ora

pur troppo anche da un chiostro
, che traggono innanzi con un loro

scartafaccio stampalo in mano
,

e pretendono dar pareri al Papa ,

consigli all' Episcopato, pace all' Italia, riforma alia Chiesa. Ma

poverelli ! Sevoi, che siete quello che siete, ardite di credere e

di stampare che sbaglia il Papa, che sbaglia 1' Episcopato, che

sbagliano tutti, qual credito poi prelendele ottenere voi medesimi?

Non vi accorgete che diventate la favola dei yoslri medesimi ? Giac-

cheinsomma, per pocamodestia che abbiate, dovete pure intendere

che yoi siete qualche cosa di meno del Papa e dell' Episcopato.

Concludiamo. Se il dominio temporale scrva o non serva al bene

della Chiesa queslo e giudizio pratico che non tocca ad altri di fare

se non che a quelli che Dio pose a governare la sua Chiesa. Che se

le circostanze dei tempi dettarono a Pio YI e Pio VII che fosse bene

della Chiesa il cedere una partc, le circostanze dei tempi dellano ora

a Pio IX che e bene della Chiesa il non cedere niente afialto. E inu-

tile lo spiegare qui queste circostanze che ogriuno sa a menle
,
es-

sendosi tante volte gia spiegate anche in quesle pagine. Lungi dun-

que dall'esservi contraddizione tra il diverso operare dei Sommi Pon-

tefici
,

vi e anzi perfetta armonia : come vi e ora perfetta armonia

nello stesso giudizio tra il Papa e i Vescovi ed il Clcro e i fedeli

tutti, tranne quei pochi che, per loro disgrazia, sono stali posti, co-

me 1'ombra nei quadri, per fare spiccar la luce e come eccezioni per

confermare la regola. Giacche insomnia non si persuadera mai nes-

suno che, in cosa appartenente in sommo grado al bene della Chiesa

e della Religione, sbagli il Papa, sbaglino i Vescovi, sbaglino i buoni

preti, sbaglino i buoni fedeli e 1' indovinino in vecc i frammassonL
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servatore Romano 1862. Un fasc. in 8.

La Contessa Eusebia Buffoni vedova Bcrtinel- se in Roma 1'uso della Coroncina, che vide dal

li fu in ogni condizione di vita costantemcnle Sommo Pontcfice bencdetta e arricchita d' indul-

esempio di virtu cristiane. Fanciulla pia, mo- genze, e di cui lavoro colle proprie mani per

desta, obbedicntissima: sposa affczionata, solcr- distribuirle gratuitamente, oltre al mezzo milio-

le, ossequenle: inadre vigilc ed amorosa : vc- ne. Era all' ottanlesimo anno di sua eta perve-

dova rassegnala: ed in ogni condizione di vita nuta, quando il di 4 Dicembre 1802 il Signore

lulta intesa alle opere di religione, che non in- con santissimo fine la chiamo al premio eterno;

tramisc mai. Zelo sempre la salute spirituale del che una virtii si lungamente provata aveale me-

prossimo per cui distribui a moltissime migliaia rilato. Roma ne pianse la morte, come di co-

libri devoti: fu larga verso i poverelli di con- inune perdita, c la Necrologia cbe annunzia". o,

siglio ,
di conforlo ,

di limosine : della Vergine da brevissima contezza della sua vita, e ne pro-

Immacolata devotissima, a suo onore introdus- mette una phi minuta e plena narra/ione.

La Cresima. Racconto morale. Berlinoro, dpi Capelli. Un fasc. in 8.' di

pag. 32.

La strada del Paradiso. Racconto. Bologna, Direzione dclle Pice. Lett.

Gatt. 1863. Un fasc. m.16." dipag. 32.

Le Reatitudini del Cristiano, ovvero Considerazioni sulla vita c sulle virtii

del R. Sebastiano Valfre della Congreg. dell' Oratorio in Torino
, propo-

ste da un Padre della Comp. di Gesu, le quali possono servire di private

apparecchio alia sua fcsta che si celebra il di 30 Gei;nnio. Roma, dalla

tip. Forense 1863. Un opusc. in 16. di pag. 100, prezzo bai. 6.

Novelle d'incerti autori del secolo XIV. Bologna,, presso Gaetano Roma-

gnoli 1861, coi tipi del Proyresso. Edizione nitidissima in 16. di soli 102

lari, ordinatamente numerati.

Di queste due Novelle la prima fu tratta dal d'affctli. Lo Zambrini, che le forni al Romagnoli

Cod. Magliajjechiano segnato Palch. II, N. 15, la per farle stampare, avverte alcune mende d' im-

seconda dal Cod. Miscell. dell' Universilaria Bo- pressione occorsevi per inavvertenza di chi cor-

lognese segn. N. 138. Ambedue sono scritture del resse la stampa; ma son piccoli enxiruzzi di lie-

Irecento, luminosc per semplicita ed efflcacia di ve momento.

stile , per evidenza di racconto
, per delicatezza
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ANOMMO Omaggio a Pio IX. Napoli, presso il sig. Giuseppe Pelella, Stret-

tola di Porto N. 21, 1862. Vol. XI delta Raccolta di libri religiosi ed ameni

die si pubblica in Napoli. Anno I. Febb. 1862. Un vol. in 16." dipacj. 149.

Strenna filologica modenese per 1'anno 1863. Modena , tip. delV Immaco-

lata Concezione 1863. Un vol. in 8.' di pay. 96.

Con molto godimento annunziamo questa Siren- vaghezza del succcdutogli. Noi abbiamo letto con

na Filologica modenese, come un vero regalo placer grande questo breve, ma sugoso libriccino,

falto agli studii della lingua italiana, e un pe- e ollre allo scorgervi il frulto mature di lunghi

gao per I'avvenire. La morte del pio e dottissi- e vasti studii, vi abbiam trovato tanta critica <:

mo Prof. Parenti privava 1" Italia del dono che cosi buon gusto, che raro c' incontra di vederli

ogni anno soleva farle della sua Strenna, che accoppiati insieme in lavori di simil fatta. \i

sotto il modeslo titolo di Esercitazioni'Filolo- si leggono rettiflcate assai utilmente alcune le-

giche nascondeva non tenue tesoro di sapienti zioni o dubbie o male accettate di Dante, di

osservazioni intorno all'uso delle parole, e al- Giovenale, del Petrarca, di Svetonio: vi so-

l' interpretazione dei nostri classic!. Ln altro no llssate molte radici di parole italianc: pub-
dotto modenese, 1' illustre sig. Conte Giovanni blicate o la prima volta, o con miglior let-

Galvani, ha accolto 1' invito fatlogli di conti- tura alcune brevi prose e pocsie d' antichi. In

nuarla, e sebbene ei si protest! di rivolgersi somma v' e un po' di varie cose, ma tutte scel-

piultoslo alia sloria chs alia correzione del lin- te e gratissime. Ci auguriamo cbe questa Stren-

guaggio, pur tuttavia il cangiamento dello sco- na seguitera negli anni avvenire a rallegrare i

po antico e ben compensate dall' ulilita e dalla cullori della favella e della lettcratura italiana.

Tre racconli - La Reglnella
- il Prete -

Olimpia. Anno 5. Disp. 8. a della

Collezione di Letture amene ed oneste 30. a Novembre e Decembrc 1862.

Un vol. in 8.* di pay. 166.

Tre scritti opportuni ai tempi present!, pubblicati per la festa patronale
del 1862 nel Santuario di Nostra Signora de la Saletle ai catecumerii in

Venezia. Venezia tip. di Giamballista Merlo 1862. Un ofyusc. in 8. pice,

di pag. 39.

I tre opuscoli hanno per titolo La Salette Analisi del discorso del Dr. Giskra sul Concordat

La Stampa Catlolica in Venezia.

Versi di P. N. B. D. S. P. Un elegante volume in 8.' grande di pag. 238.

Roma tip. Salviucd.

Questo volume di poesic vide la luce per oc- bei concetti e modi poclici delle lodi degli au-

tasione delle nozze di S. A. R. D. Annuuziata gusli Sposi. Gli altri canti himno soggetti eil

Borbone, con S. A. I. 1' Arciduca Carlo Luigi argomenli diversi
,
nia quasi sempre o morali o

d' Austria: e appunto sopra questo connubio si religiosi, e quanto a merito di arte, piii che

Tersa la prima Canzone, che e uno de' piii va- mezzanamenle cornmendevoli.

ghi componimenti di tutlo il libvo, intessuta con

Vita dei ventitre Martiri del Giapj)one dell'Ordine dei Minor! di S. Fran-

cesco, Pietro-Battista, Martino d'Aguirre, Francesco Blanco, Filippo di

Gesii, Gonzalvo Garzia, Francesco della Pariglia, ed altri diciassette del

Terz'Ordine, ascritti nel catalogo dei Santi dal Regnante Sommo Ponteti-

ce Pio IX, nella solenne Canonizzazione degli 8 Giuguo 1862. Roma, tip.

Monaldi 1862. Un vol. in 8. diparj. 100, al prczzo di bai. 10.

Yie des vingt trois Martyrs du Japon des Freres Minetirs de Saint Fran-

cois, Pierre-Eaptisle, Martin d'Aguirre, Francois Blanco, Philippe de Je-

sus, GonzalVe Garcia, Francois De Parilla, el dix sept menibres du Tiers

Ordre, mis au nombre des Saints par le Souverain Pontif Pie IX le 8 Juin,

1862. Rome imprimeric Monaldi 1862. Un vol. in 8. di pag. 100.

ANONIMO SATsESE Dodici conti morali d'Anonimo sanese. Testo inedilo

del secolo XIII. Bologna, presso Gaetano Romagnoli 1862, col tipidel Pro-
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bci modi, cosi toscani che pochi allri libri tra i

recentemente usciti in luce sappiamo metier loro

in panigone. La gratia seguila dallo Zambrini e

quella dessa del manoscritto
, toltine gli errori

manifesli del copista: e in do e da lodare chi

ami vcdere in cotali scritti diremmo quasi scol-

pita la storia della lingua. II Glossario delle voci.

piii anliche ed oscure, aggiunto appie del libro, e

lavoro utile
;

e avrebbe potuto arricchirsi d'assai

se si fossero posti ancora i modi vivi e adope-

rabili
, usati in quosti racconti , e non regislrati

nei Yocabolarii.

grcsso. Nitidissima edizione di soli 202 csemplari, or-dinatamente numera-

ti, di pag. XVI, 152.

Quest! dodici conti moral! sono ricavati da un

Trattato spirituale, contenulo in un codice mem
branaceo in i., seguato del num. 346, della li-

Ireria dei Canonic! Regolari di S. Salvatore in

Bologna ,
il qual Trattato non pole stamparsi

intero , perche mansa del suo principio. II ch.

sig. Zambrini, che lo ha preparato e direlto per

la stampa, il reputa faltura degli ultinii anni del

secolo XIII o dei primi del XIV, e do pei modi

proprii di quel tempo che vi s'inconlrano, e per

la forma non dirozzata ne sciolta, che s'ando piu

tardi inlroducendo nello stile volgare. Noi leg-

gendoli li troviamo cosi schietti
,

cosi ricchi di

ANTONELLI GIOVANNI Vedi Cecchi Prof. Filippo.
ARRIGONI GIULIO Discorsi sacri e lettere pastorali di Monsig. Giulio Ar-

rigoni, Arcivescovo di Lucca, pubblicati per cura del sacerdote Don Yit-

torio Del Corona. Firenze, tip. all' insegna di S. Antonino 1862. Disp. /.
a

in 8. di pag. 80.

In dnque fascicoli che formeranno insieme un

volume di oltre 430 pagine, e che costerii lire

3, 60, verranno compresi molli dei Discorsi Sacri

e delle Lettere Pastorali di Mons. Giulio Arrigo-

ni, Arcivescovo di Lucca. II grido che il P. Ar-

rigoni levo per tutlo ove predico in Italia prima
d' essere assunlo alia Cattedra di Lucca, fu di

oratore pieno di nerbo nella soslanza del ragio-

nare, e di grazie native nello stile e nelle im-

magini; cosicche tutti, o specialmente i toscani

correvano in folia a udirlo, e pendevano della

sua bocca dileltati e tocchi, e ne uscivano com-

mossi a secondarne i consigli e gl' insegnamenti.

Passato dal chiostro al vescovado
,

Mons. Ar-

rigoni ebbc piii aulorevole, se non piii frequen-

te campo di parlare: e le Paslorali dell' Arcive-

scovo ben corrisposero alia espeltativa che avea-

no destato le prediche del frate oratore. E dun-

que buon pensiero quello di riunire delle une e

delle alk-e quante se ne polerono ottenere dal-

1' illustre autore, e formarne un volume non te

nue. Cosi possono essere meglio e piu larga-

mente ,
e piii durevolmente gustate e usu rut-

luate.

BENCIVEXNI ZUCCHERO Traltatello delle virtii
,
testo france.se di Frale

Lorenzo dei Predicatori, e toscano di Zucchero Benciveimi, scrittore del

sec. XIV. Bologna, presso Gaelano Romagnoli 1863, cot tipi del Progres-
so. Nitidissima edizione di soli 202 esemplari, ordinatamcnte numerati, di

pag. 48.

II ch. sig. Luigi Barbieri ha copiato il tcsto

francese da un codice membranaceo della Pala-

tina di Parma segnato N. 3, e scritto nel secolo

XV : e coll'aiuto di tal testo ha ridotto a molto

miglior lezione il testo italiano del trecentista

Bencivenni, messo a stampa nel 1828 coi tipi del

Piazzini in Firenze dal dott. Rigoli. Ambedue i

testi sono forniti di copiose note filologiche e

critiche
,
intese a mostrar la storia e 1' uso del

volgar antico.

BERNARDINO (S.) DA SIENA Sermone di S. Bernardino da Siena sulle

soccite di Bestiami, volgarizzato nel secolo XV, e pubblicato per cura

di Gesare Riccomanni, luogotenente di artiglieria. Bologna, presso Gae-
iano Romagnoli 1862, tipi del Progresso. Nitidissima edizione di soli 202

csemplari, ordinalamenle numerali.

Nel codice carlaceo in 8.
, conlrassegnato 1,

V11I, 1, della Biblioleca comunale di Siesa tro-

lino di S. Bernardino il prepare per la stampa.

II volgarizzamento e pregevole pei modi toscani

-vasi la delta versione fatta da ignoto scriltore
,

onde molte cose atlenentisi a contratti di com-
e che dagl'indizii del codice stesso, e dallo stile pere, di vendite, e di prestanze sono chiamale.

puo credersi essere slato un frate sanese del su- e per le quali 1' uso moderno s' e molto dilun-

burbano Convento dell'Osservanza. Quindi il copio
il sig. Riccomanni, e paragonatolo col testo la-

gato dall'uso schietto de' nostri padri.
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BOCCHINERI ANDREA Delia Miscellanea pralese <li cose inedite e rare
antichee moderneN. 8 Ricordi di Andrea Bocchineri die si riferiscono
al sacco dato ncl 1512 alia Terra di Prato. Prato, dalla tip. Guasti 1862.
Un opusc. in 8." di pag. 16.

Quosli Ricordi scritti da Andrea slesso furono lei fu esemplala la slampa die ora vienc in lu-

copiati nel 1745 da un sacerdote pralese, e la ce, utilc al ccrlo per la sloria di quei tempi, e

copia si trova ora nella libreria Ronciiiiana. Da uon disulile per la lingua.

BULLETTINO DI ARCHEOLOG1A CRISTIANA del Gav. Giovanni Battista de-

Rossi. Anno Primo. Roma tip.Salviucci 1863, edizione in 4."

L" utilita di un (al Bulleltino, e il valore di di olio pagine in 4. con disegni per lo piu in-

chi ne ha assunto il carico, son cose si manife- tercalali ncl lesto, e ve ne avra almeno \enti-

ste, che non ban bisogno di nostre parole, ne di quatlro in ogni anno. L' associaxione e per un
nostre commendazioni.Piuttosto ci afTreltiamo di anno al prc/./.o di scudi clue; e per associarsi si

far conoscere le condizioni dell' assodazione. II devc scrivere al tipografo Salviueci ai SS. \\l

Bulletliao escira 1' ultimo di di ogni niese. Sara Apostoli in Roma.

CALEFFI GIUSEPPE Grammatica della lingua italiana di Giuseppe Caleffi.

Quarta edizione corretla ed arricch'ta di osservazioni secondo i mano-
scritti dell' Autore, per cura di ITisse Poggi. Fimue, Felice Le Monnier
1863. Un vol. in 8. di pag. XI, 406.

CALENZIO GENEROSO La lettura della Bibbia
; Dialoghi tra un Currto cd

un giovane studente
,
ossia confutazione del libercolo protestante Per-

che vi proibisce il vostro Parroco di leggere la Bibbia? per Generoso

Calcnzio, Sacerdote napoletano. Napoii, pre&so il sig. Giuseppe Pelella,
Strettola di Porto num. 21, 2. p.* 1862. Un vol. in 8. di pay. 134. E il

vol. VIH e IX della Raccolta di libri reliyiosi ed ameni che si pubblica in

Napoii.

CANINI FILIPPO 11 libro dell'Adolescenza, compilato da F. Ganini con in-

cisioni di A. Foli. Roma, tip. di Angela Placidi 1862.

Vi sono esposte le principal! e piu elementari foglio la sellimana al prezzo di bai. 30 mcnsili:

nozioni di letteratura, di geometria, di storia na- e Fopera conterra circa 400 pagine con trecento

turale, di chimica e di auatomia per istruzionc figure intercalate nel teslo.

dell' adolescenza. II libro esce a dispense d' un

GASONI GIAMBATTISTA Roma e Parigi. Irnpressioni e Memorie dell'Av-

vocato Giambattista Gasoni. Quarta edizione correlta e riveduta dall' Au-

tore. Bologna, Direzione delle Pice. Lett. Catt. 1862. Un vol. in 16. di

pag. 135.

CAUSLA1SD DOMENICO Armenia delle scoperte geologiche colla parola di

Dio; opera inglese Sermons in Stones di Domenico M. Caiislaud Qc-Lld.

Voltata in italiano dal traduttore del Pilgrim's progress. Firense coi tipi

di M. Cellini e C. alia Galileiana 1862. Un vol. in 8. di pag. VII, 219.

Quest' opera ba gia avuto nel suo originate dal volgarizzatorc, dove le scoperte nuove indi-

nove edizioni
, ed ora comparisce tradotla in cano opporfunita di modificare le parole del testo

italiano con alcune brevi noterelle aggiuntevi inglese.

CEGCIII FILIPPO II Barometro Aerometrico a bilancia della loggia del-

FOrgagna in Firenzc: relazione del P. Prof. Filippo Cecchi delle Scuo-

le Pie, e Teoria analitica elernentare dci Barometri aeromctrici a mercu-

rio, per Giovanni Antonelli D. S. P. Firenze
, tip. di Giuseppe Mariani

1862. Un opusc. in 8. di pag. 40, eon tavole.
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CELLE G1ACINTO RisposU; del P. Giaclnto A. M. Olio, Domenicano, al-

1'opuscolo dell' evangelist;! sig. Pompeo Rossi, intitolato Discorso inform*

a ire qncsiii proposti fra la riunione evanrjelica in Bolot/na ,
letto il 2!)

Giugno 1862. Bologna, tip. di Santa Maria Marjcjiore,slabilimento dell'Im-

macolata 1862. Un opusc. in 8. di pa$. 49.

Valida c sugosa confutazione e colusla d' a I- numero dcllc clolle scrilture da'cattolici opposle

cnni massicci errori, niessi fuora colle stanipe da all' invasione, che i protestanti tentano di faro

uu cotal Rossi evancjelico; e aumenta 1' onoralo nclla noslra Italia.

CESARI ANTONIO Delia Umllta
, Ragionamento del P. Antonio Cesari

,

che si pubblica nel solenne ingresso del ch. sig. Dottore e molto reveren-

do Arciprete, Don Giuseppe Poggiani, alia Gura parrocchiale di S. Paolo

in Gampo Marzo. Verona, XXV Dicembre MDCCCLXIL Stamperia del

Vicenlini e Franchini.

Ndla romunalc di Verona serbansi alcuni au- pricta di favella, scmplicita di assunto , appro-

tugi-ali del ch. P. Cesari, dai quali 1' illuslre abb. priatczza di svolgimento. Tratta deU'umilta, e

Cesare Cayaltoni ha cavato gli otto sennoui, che dimoslra die essa 6 convenientissima alia dirit-

a mano a mano ha dalo alia luce. Questo c ap- ta ragione, e utilissima all'uomo.

punto 1'otlavo; anch'esso pregevolissimo per pro-

COLLEZ10NE delle piii celebri ed utili opere istrutlive pel comun bene della

societa, di moderno deltato, tradotte per la prima volta in italiano , od
inedite original!. Parma, Pietro Fiaccadori 1862. Edizione in 8. grande.
II Fiaccadori, noto all' Italia per le tante edi- sappiano dove e in che modo il possano fare,

zioni inli-aprese di pubblico e yero vantaggio si Tutla la Collezione aclunque si comporra di do-

dei gravi studii, si della letteratura, e si ancora did volumi in grande ollayo in buona carta e

della pietii e della buona morale, ha ora inco- in caralleri chiari. Ogni mese se ne pubblica un
mincialo questa Collezione, della quale il primo fascicolo di dieci fogli di stampa da pag. 15

libro e slato la famosa Leltera scritta da Mons. per dascuno, finche avutesi sudicienli sotloscri-

Luigi Rendu Vescovo di Annecy a Federigo Gu- zioni non possa 1' edi tore metier-no fuora due fa-

glielmo IV, re di Prussia, tradolta la prima vol- scicoli al mese. Ogni fascicolo costa lir. 1, 80
la in italiano: un allro libro 1' abbiamo aiinuu- elTettivc, e si spedira franco di porto contro va-

ziato solto il nonie del suo autore abb. LAVEAU. glia postalc ai signori associati. Le sottocrizioni

Qui diamo i palti della soscrizione, afflneho coloro si ricevono in Parma, Borgo del Gesso N. 17.

che TOlessero associarsi a questa utile Collezione

ORTICELL1 SALYATORE Grammatica della lingua latiua di D. Ferdinan-

do Porretti
,
corretta dal P. Salvat. Gorticeili Barnabita. Nuova edizione

parmense, emendata e migliorata sulla seconda Genovese. Parma, Pielro

Fiaccadori, 1862. Un vol. in 8. piccolo di pag. XII, 283.

COSTA GIUSEPPE I Treui di Geremia, tradotti ed illustrati per Giuseppe
Costs. Roma, tip. Monaldi 1862. Un vol. in 8. grande dipag. 119.

Le Lamenlazioni di Geremia, o si sguardino i altri non osarono, di altenersi cioe al testo biblico

motivi, o la fonna del pianlo, forniscono il piu il piu slretto die gli fosse possibile, scbivando al-

nobile modello die s' abbia di mesta poesia; ed largamenti e parafrasi e ampliazioni, che spesso
essendo divinameiite ispirate contengono ad ogni sflgurano 1' originaria sembianza. Questo buon
tralto ammaestramenti gravissimi per la vita mo- proponimcnlo ha qualche Tolta originate una
rale e religiosa. Non fa dunque meraviglia so qualche durezza di frase: qualche rolta indotto

lanti sommi spiriti assevei-assero non poterle leg- 1'uso di parole in un senso mono italiano, e

gere ne ascoltare senza un fremito di pianto e qualche allra fatto correre modi che senton piu
un desiderio grande di emendazionc : ne che della prosa che della lirlca poesia. Ma queste
tanti belli ingegni si provassero a volgarizzarli mende, insicnie con qualche scorretlezza di costru-

Jiella loro nativa favella. Molte yersioni ne ab- zione sfuggita qua e la, possono agevolmente
bianio noi nella lingua italiana, e ve no sono correggersi ;

e allora si avra una yersione nou

delle prcgeyoli per efflcacia di stile, e dignita solo fedele,- ma eziandio elegante di qucsti me-
<li rima. Con tutto cio non e inutile il layoro stissimi Treni.

<lel sig. Costa, avendo esso tentato, piii che gli
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CUGIA DE-LITALA FRANCESCO Grandma di Maria Yergine santissima

nei suoi dolori. Ragionamento per la terza Domenica di Scttembre di

Francesco Cugia De-Litala di Alghero. Genova, stabilimento tipoyr. di G.

Caorsi 1862. Un opmc. in 8. di pay. 30.

DALLA TAYOLA FRANCESCO Antidoto intelletluale pei tempi presents

Yicenza, tip. di Giuseppe Slaidcr 1862. Vn vol. in 8. dipay. 168.

Sc guardansi Ic question! chc vengono trat- Lo stile c assai caldo, e imaginoso, do die svcla

(ale in qucslo lihro
,

il titolo Ti si confa egre- un'anima profondamenlc comrinta di do die di-

giamente , perchc sopra tulle le materic die oia ce
,

e sdegnata contro le falsita e le frodi, onde

si svolgono da giiiste idee ,
e ferma le opinioni ora si combatte do chc v'e di piu sacro.

da seguirc conform! a verita, a giustizia, a fede.

D'AZEGLTO ROBERTO Ritralti di uomini illustri, dipinti da illustri artefici,

estratti dall'antica raccolta del Reali di Savoia da Roberto D'Azeglio, cou

una biografia dell'Autore, per Giorgio Briano. Firenze Felice Le Monnier

1863. Un vol. in 8. di pay. LX1X, 458.

DE ANGELIS CLEMENTE I due sogni, per D. Clem. DC Angelis ; Capitolo-

in terza rima. Boloyna, tipi S. Tommaso d*Aquino 1862. Un opusc. in 8.

di pay. 13.

DE' BUONAFEDI LORENZO Capitolo sopra 1'assedio di Firenze, di Lorenzo

de'Buoriafedi; tintorc di drappi. Prato,dalla tip. Guasti 1862. Un opusc.

in 8. di pay. 15. Delia Miscellanea pratese di cose incdite o rare, anliche

e moderns N. 7. Edizione in cento esemplari, e due in carta inghilese.

II Buonafedi descrive , qual Icstimonio di ve- classe VIII, chc forse nc e Tunica copia mano-

dula, 1' assedio di Firenxe ncl Ib20 in un capito- scritta die esiste, ed e piu correlta dclla slampa

lo, pregevole assai come docnmento storico, po- die nel 1781 ne fece in Firenze il Rastrclli nclla

chissimo come poesia toscana. Questa nitidissima sua storia di Alessandro Medici,

edizione e tratta dal Cod. Magliabechiano 45,

DELLA MOTTA AYOGADRO EMMANUELE II mese di Dicembre in ado-

razione al Yerbo incarnate Gesu nascente, e ad onore di Maria Madre

santissima, perilConte Em. Avogadro della Motta. Torino 1862, coi tipi

di Pietro di G. Marietti, piazza B. V. dcyli Anyeli num. 2. Un vol. in 32.

dipay. XIX, 341.

Ciascun giorno del mese ha la sua propria vole e profonde considerazioni. In fine segue una

meditazione, e tutte insieme le meditazioni con- nola delle principal! indulgenze, concedute dai

templano la natura, i motivi, la preparazione, Romani Pontefid, a(Hn di promuoverc 1'adorazio-
'

esecuzione e gli elfctli della incarnazionc del ne di Gesii Bambino.

Divin Verbo, ofTrendo alia piela dei fedeli de-

II Mese di Novembre dedicate a suffragio dei defunti. Edizione seconda .

riveduta dalFautorc Conte Emiliano Avogadro della Motta. Torino 1862,

coi tipi di Pietro di G. Marielli, piazza B. V. deyli Anyeli num. 2. Un

voL in 32. di pay. 221.

DE SEGUR A. I Domenicani e i Cappuccini, del Conte A. De Segur. Yer-

sione di U. F. Boloyna, Direzione dclle Piccole Lett. Catt. 1862. Un fasc^

in 16." dipay. 32.

D. G. 0. L' Infanzia intorno a Gesu Bambino. Poesie di D. G. 0. sacerdo-

te senese. Roma, tip. Forense 1862. Un opusc. in 16. dipay. 52.

DONATO DA PRATOYECCHIO La vita di Romolo, composta in latino

da Francesco Petrarca, col volgarizzamento citato dagli Accademici della

Crusca, di Maestro Doriato da Pratovecchio. Edizione procurata da Luigv
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Barbieri, membro della R. Commessione deputata alia stampa dei testi

di lingua. Bologna , presso Gaelano Romngnoli 1862, coi lipi del Pro-

gress. Edizione nilidissima in 16." di soli 202 esemplari, ordinatamenle

numeraii.

Donate degli Albanzani da Pratovccchio ncl diligcutissimo sig. Barhicri da un codicc della

Casenlino verso la fine del 300 volgarizzo le vitc Paruiense, e conl'rontula si colic due slampe an-

degli illustri Romani, scrilte per le prime trcn- tiche, (
:
uella del Ii76 fatta in Poliano, c quella

tuna dal Pelrarca , e per le qualtro ullime da del 1527 fatta in Yenezia, e si col teslo latino,

Lombardo dalla Seta. Una di qucsle vile tradolle che anch' esso si stampa, traendolo da altro co-

in toscano e la presente ; copiata per cura del dice della slessa Parmense.

DUPAjSLOUP Parole di Monsignor Vescovo di Orleans, dette nella catle-

drale di santa Croce, al suo ritorno da Roma li 27 Luglio 1862 Lettera

pastorale del medesimo, con cui trasmelte al Clero della sua dioccsi 1'Al-

locuzione ponlificia e 1' Indirizzo cpiscopale dei 9 Giugno. Prima versio-

ne italiana. Roma coi lipi dell' Osservatore Romano 1862. Un opusc. in 8."

di pay. 63.

EROL1 GIOVANNI Miscellanea Storica <Sarnese, compilata per Giovanni

Marchcse Eroli, socio dell'islituto di Corrispondenza archeologica di Ro-
ma e di altre accademie. Narni tip. del Gallamelala. Vol. 1, di pay. 352.

Vol. US dipag. m.
FABl MONTANI FRANCESCO 11 Dizionario Moroniauo. Ragioiiamento

di Monsignor Francesco de' Conti Fabi Montani. Seconda edizione. Roma
tip. delle Belle Aril 1862. Un opusc. in 8. dipag. 48.

FANTONI LEONTINA Scritti per fanciulli, della Coutessa Leonlina Fan-

loni, nata Gordigiani. Firenze coi lipi di M. Cellini e C. alia Galileiana

1862. Un vol. in 8. di pag. 232.

E veramentc un buon libro, e altissimo per i morali, buono per lo stile ancora nienle alTellato,

fanciulli: buono per la grazia schietlissima dei e niente trascurato.

racconti , buono per la scelta degl' insegnanienti

FELIX 11 Lavoro, legge della umana vita e della educazione. Ragionamei:-
to del Padre Felix, Predicatore nel tempio di ISostra Donna in Parigi.

Tracluzione italiana del Conte Ercole Malvasia Tortorelli Bolognese. /)/<-

lano tip. e libreria Arcivescnrile, Ditta Boniardi-Pojliani di Ennen. Be-

sozzi MDCCCLXJL Un vol. in 16. dipag. 72.

11 nome del molto Reverendo P. Felix, dice dal P. Felix innanzi ai giovani convittori ,
ra-

in una nota il tradutlore, suona giii abbastanza dunati insieme per ricevere i premii merilati da

famoso Ira quello dei son.mi predicatori e scrit- loro per le fatiche dell' anno che allor cessava.

tori catlolici d'oggidi, sopraltutto quanto a ma- Esso contiene un grande inscgnamento e fecondo

terie teologico-sociali , perche qui T' abbia me- di ulilissimi effetti : il frutto dell' istruzione e

stieri d' encomio. Alle quali parole noi ag- deU'cducazione non cogliei-si dall' infingardo, ma

giungiamo che il nome del conte Malvasia e dal laborioso e solerte
; poiche legge dell'uomo e

.anch' esso noto e caro ai cattolici italiani per i il vigoroso adoperarsi, e legge dcll'educazione c

molti bei lavori da lui dati alia stampa con pur- il vigoroso operare.

gato e nobile stile. Questo discorso fu recitato

FIGIOVANNI CARLO Due epistole di Ovidio, tralte dal volgarizzamento
delle Eroidi, fatto da Messere Carlo Figiovanni, nel secolo XIV. Bolo-

gna, presso Gaelano Romaynoli 1862
,

coi lipi del Progresso. Edizione

nilidissima in 16. di soli 202 esemplari, ordinatamenle numeraii, di pag. 37.

II volgarizzamenlo delle Pistole di Ovidio fatto stione del Boccaccio fu stampato in Vinegia per

da messer Carlo Figiovanni fiorentino a sugge- maestro Bernardino dei \itali nel 1532. Da que-
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sta stampa il ch. sig. Zambrini ha tratto lo due nclla versione, ha posto il passo latino die vi SE

Pistole, quella di Penelope a Uli'ssc, e quclla di rapporla apple di pagina. II Figiovanni e di-

Fillide a Demofonte. Ha dovuto pero, confrontan- ligenle tradullore
,
ma un po' ariiiicioso nel suo

do il testo latino , coudurle con diligente studio stile, che e ricco di bellissimi modi e assai cor-

a piu corrclla lezione, e dove ha Irovato o retlo.

minor corrispondenza ,
o glossemi , o lacune

FIORI CATTOLICI, ovvero Lavori religlosi, estetici, racconti moral!
,
aned-

doti, poesie, drammi, dialoghi, biografie, ed altro di scopo tullo religio-

so. Opera periodica. Edizione in 8. i\'apoli, presso I'Ofjicio del Fiori Cat*

tolici, largo S. Domenico Maggiore N. 15.

11 titolo dice abbastanza do che si propone nato di una viynella. I.a sottoscrizkme per UK

questa puhblicazionc periodica. Ogni mcse esce seincstre e di Lir. it. 1, 28 pur la citta di Na-
alla luce un fascicolo di due fogli in 8. or- poli, e 1, 40 pel resto d'llalia.

FORESTAISI SIMONE Sloria d' una fanciulla tradita da un suo amanle,
di Messer Simone Forestani da Siena. Bologna, presso Gaetano Roma-

gnoli 1862, coi tipi del Progresso. Nitidissima edizione in 16." di soli

202 esemplari, ordinalamenle numeraii, di pag. 48.

II ch. F. Zambrini stampa per la prima volta, Laurenziana 3o. 1. Pint. 90 inf. Precede al canto

riduceudolo alia ]>iii corretla lezione, qucsto noa del Foreslani una Nolizia bibliografica dei com-

inelegante Poemctto, scritto sul cadere del 300 ponimenti di lui messi finora a stampa, e gli

dal noto Simone .di Dino Foreslani da .Siena, tengon dietro Note e variant!
, non molte ne

chiamate il Sa-viozzo per la sua molta dottrina. lunghe ma bcne elette. Nulla manca a questa
Gli valsero di guida nel determinarne la Je/innc fdi/.hine per dirsi sotto otrni rispetto lettera-

tre codici manoscritli : uno della Biblioteca co- rio e tipograflco non solo accurata , ma ele-

munale di Siena N. 1. VIII. 36; uno della Uni- gaute.

versita Bolognese N. 1739
;
ed uno della Mcdicea

FRANCO d. C. d. G. Pane e Gacio, ed un Manoscritto di Famiglia. Rac-
couti morali del P. Franco d. G. d. G. Roma dalla tip. Forense in via

della Stamperia; num. 42 della pubblicazione delle Letture Cattoliche di

Roma. Un vol. in 16. piccolo di pag. 86.

GAGLIARDI D. Noveilino per le alunne delle Scuole elementari. Parte pri-

ma. Domodossola, tip. Porta 1862. in opu.sc. in 16. dipag.lf.
GALEOTTI MELGHIORRE Delia propriela dei beni ecclesiaslici e delle

condizioni di essi in Sicilia, per Melchiorre Galeotti, Professore del Se-
minario Arcivescovile. Palermo, Officio tipogr. Lo Bianco, via Castrofi-

lippo, palazzo Lanza 1861. in vol. in 8. dipag. 122.

II dotto autorc di questo libro inlende a di- rebbe alia Sicilia, se vi si prescrivessc dal (Jover-

moslrure due cose,: 1' iugiustizia morale che si no il Censiinenlo obbligatorio dei beni ecclesiaslici,

conuuclterebbc, e il danno materiale che never- come alcuui suggeriscono .

GALLETTI EUGEINIO Discorso prommziato dal Canonico Eugenio Gallettt

in occasione che la Reverenda Suora Maria Giacinta di S. Pielro, adora-

trice perpetua del SS. Sacramento, faceva la sua solennc professione nel

veil, mouastcro di Torino, add! 7 (Jttobre 1862. Torino coi tipi di Pictro

di G. Marietti, piazza B. V. degli Angeli num 2. Un opusc. in 8. di

pag. 24.

G. B. C. Sul Monte dei Paschi di Siena : Lasciale il Monte com'c. Osserva-

zioni di G. B.C. Firenze, tip. Barbera 1862. Un opusc. in 8. dipag. 35...

II Monte dei Paschi, antichissima islitu/.ionc Irovalo uuovo della imova civilla, si mostrano

Saiicse, corrispomle un pi'esso a poco alle mo- non altro die una copia di antichi istiluti ifa-

<lerue Handle fondiarie, le quuli, lungi daH'cssciv li;u;:. cun f|ii:ili-h;- -lodilica^iiin: 1 die riiu!ol (it
1

'
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tempi vi ha introilotlo, non sappiamo se sempre sto libro risponde a tali proponimcnti che le Ri-

con vero miglioramento. V'ebbe chi in Siena forme propostc non sono acccttabili, noa ncccs-

propose di far cangiamenli al Monte del Paschi sarie, non prudenli, non giuste: e pero conchiu-

per renderlo conforme alle Banche di crcdito fon- de colla sentenza che forma il tifolo del libro:

diario: di che i possidenti toscani, che tanto in- lasciate il Monte com'e.

teresse vi aveano, s' inquietarono non poco. Que-

GIORGI ANTONIO Adhortatio habita a Sacerdote Antonio Giorgio ad

Clerum civitatis Vicetinae, die III lulii J862, in Congregatione in qua

quaestiones Iheologicae defmiuntur. Viceliae, typis Joseph Staider 1862.

Un opusc. in 8 di pay. 12.

Per forti e generosi sensi cli magnanimila sa- ligiosa, piii ancora che pel buono slile latino, ci

cerdotale nel presente tempo di persecuzione re- e paruta lodevole quesla breve orazione.

GRIF1 LUIGI Breve ragguaglio delle opere pie di carita e beneficenza,

ospizi e luoghi d'istruzione della citta di Roma, compilato dal Gav. Luigi

Grift, Segretario generale del Ministero del Commercio ecc. Roma , tip.

della Rev. Cam. Aposlolica 1862. Un vol. in 8. grande di pag. 146.

Concisamente trovansi in questo libro raccolte che ragguagliatamente al numero della popola-
insieme le principal! notizie di tulte le opere pie zione le stia al paragone. Chi legge questo bre-

di beneficenza, degli ospizii , e dei luoghi d' i- ve Ragguaglio e costretlo a dire: ecco quello

slruzione che sono in Roma : ed essi sono tali e che i Romaui debbono ai Papi !

lanli che non crediamo sievi altra citta capitale

GRIMA PETRONIO Sulla Gonfessione. Risconlro del sac. Petronio Grima
alia risposta di un Protestante sull' opuscolo segnato dalle iniziali P. G.

Palermo, off. lipografica Parrino eL. Carini,viaCandelai num. 35, 1861.

Un opusc. in 8." di pag. 86.

II dolto e zelante sacerdole Petronio Grima
, to per forza dalla stampa che si fece d' un li-

udite le obbiezioni diffuse dai protestanti nella brettucciaecio contro quella dimostrazione
,

cui

citta di Palermo contro il Sacramento della Pe- non pote lasciare senza risposta. Questa risposta

nitenza, ne pubblico per le stampe una dimostra- trovasi nel presente libro, e risguarda i tre pun-
zione dommatica, nella quale evilo studiosamen- ti, sotto i quali niegano i protestanti la confes-

te ogni polemica. Ma poco slant e vi fu trascina- sione: la scrittura, la traditions, la morale.

Sulla intelligenza d' un testo scritlurale (Biconciliamini Deo, II. Gor. v.

20) e I'autorita della Chiesa, del sac. Petronio Grima. Palermo tip. Bar-

ccllona 1861. Un opusc. in 8. dipag. 44.

Sulla Confessione. Poche parole ai Siciliani di P. G. Palermo lip. Barcel-

lona 1861. Un opusc. in 8. dipag. 35'.

GUGL1ELMI DOMENICO Statistica degl' infermi di occhi, curati ed ope-
rati gratuitamente nella clinica privata del chirurgo oculista napolitano,
dolt. Domenlco Guglielmi, durante 1'inverno del 1862, laureate e matri-

colato anche in Roma^ attualmente dimorante in via della Posta vecchia

num. 19, 3. piano. Roma 1862, tipogr. di Giovanni Cesaretti. Un opusc.
in 4. dipag. 15.

IL BliON GURATO che istruisce i suoi parrocchiani nella cattolica religione.
Edizione in 16.

9

Genova presso Giovanni Fassi-Como, piazza S. Matleo
JV, 23 tip. della Gioventu.

Sotto questo titolo esce alia luce in Genova dialogo e prescelta, perche piu acconcia alia

ogni mese un quadernetto di tre fogli di stampa claise die ha piu bisogno d' istrnirsi. Alia fine

da pag. 16 ciascuno. Tutla la pubblica/ione pe- dell' anno si ha un volume di circa 600 faecia-

riodica e rivolta esclusivamente alia islruzione te. Pagansi 1. 3 per un anno ,
e i quaderni ri-

morale e religiosa del popolo, e la forma del cevonsi franchi di porto nell' Italia.
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IORIM AGNOLO Brieve Meditazione sui Beneficii di Dio, per Agnolo
lorini da Firenze

,
testo inedito del buon secolo della lingua italiana.

Boloyna, prcsso Gaelano Romagnoli 1862
,

coi tipi del Pror/rmo. Edi-

zione in 16. nilidissima, di soli 202 cscmplari, ordinatamente numeratif

di pag. 56.

11 ch. sig. Zambrini ha fatla Irascrivcre quc- prosa c in rime dal fiorentino Agnolo lorini

sla candidissima c devotissima meditazione da Bendvenni, morto sulla fine del 300, qu sta Me-

nu Cod. Laureiuiano segn. TS'. To di corretlissi- dizione si reptila una perla senza macchia , e di

ma lettera. Fra Ic molte pie opcre scrille in rarissima leggiadria.

LAMBRUSCHINI RAFFAELLO Nuovo sillabario con parole d' esempio,

disposto sotto la direzioiie dell'Ispettor gencrale delle scuole prlmaric e

normali, Commendatorc Raffacllo Lambruschini, Senatore del Regno. Fi-

renze, Felice Le Monnier 1863. Un opmc. in 8." di pag. 48.

LAVEAUX F. 11 Parroco di campagna, ossia mezzi cd Industrie per procu-
rare la religiosa rigenerazione delle popolazioni rurali. Prima versione

libera del Prof. Abb. Giuseppe Teglio. Parma, Pietro Fiaccadori 1862.

Un vol. in 8." grande di pag. VIII
,
304.

Niuno ignora quanto importi reggere savia- a migliorarla. Essa coslituisce la Dispensa 5." e

mente una parrocchia , massime se ella e gua 6. a della Collezione delle piit celebri ed ulili

sta. L'opera annunziata contiene savii consigli, opere intrutth-e ccc., pubblicale dal Fiaccadori di

e suggerisce de'mezzi opporluni per riuscire non Parma. Yedi questa Bibliografia alia parola COL-

solo a reggerla convenienlemente, ma eziandio LEZ10XE.

LEGGENDE DEL SEGOLO XIV. Volume I." I Padri del deserto. Volume II."

/ Martin. Firenze, G. Barbera editore 1863. Due vol. in 32.' di pag.

JJXV7, 542, VIII, 588.

Le Leggende costituirono nel medio evo un me ora fanno , in onore almcno , se non ancoru

genere di letleratura a parte , imporlanlissimo in desiderio. Buon pcnsiero fu dunque darne qui

per 1'elDcacia che ebbero a istruire e a morige- una scelta
, ordinata gia in due classi : Le vile

rare la genie ,
e non iscarso di pregi artislici

, dei Padri del Deserto; le vite dei Marliri; dopo

soprallulto nel decimolerzo Secolc e ncl decimo- i quali spcriamo die scguano i due allri promcssi

quarto , quando la schietta semplicita del lin- che conterranno le Leggende dei Due Teslamenti.

guaggio toscano soltenlro allarozza incompostezza II primo volumelto contiene <;uindid vile di Santi

del latino imbastardilo. Ma quoslo genere di let- anacoreli , cavate dal famo*o libro
, volgarizzato

leralura cristiana non resse al soflio dislruttore dal Cavalca, Vile ddi SS. Padri. Se^ue la Leg-

della Riforma, che col suo duhbio e col suo odio genda del Paradise terreslrc ,
che trovasi nelle

distrusse nelle arti quanto era slancio di fede e Setle opere di penilenza di san Bernardo; e

di amore. Le Leggende vennero adunque derise, inflne vi e la Vita di sanl' Onofrio, cavala dalle

neglelte, sconosciute; e piii forse ora non se ne Vile d'alcuni Santi scrilte nel buon secolo, edite

parlerebbe, se 1' eccesso stesso del dispregio non dal Manni. 11 secondo volumetto conliene ycntidue

avesse insospeltito alcuni spiriti meno servili, e \ite di Sanli e di Sante Marliri
,
carate o dalle

indottili a cercare, se tutto fosse da vero scoria Vita dei SS. Padri, o dalla Collezione di Leg-
e mondiglia in quelle si screditate narrazioni. gende incdite fait a dallo Zambrini, o dalle Vite

Tu trovato
,

misto a qualchc lega i:ipura, oro d'alcuni Sanli toste citate, o da qualche mano-

mollo ed eleltissimo : e cio yalse a tornarle, co- scrilto antico, slampalo in quest i ultimi tempi,

LEONARDI (B.) GIOVANNI -- Trattato della buona educazione dei figli.

Opera del B. Giovanni Leonardi, Fondatore della Congregazione dei CC.

RR. della Madre di D:o, con brevi cenni hilorno alia sua vita esuoi scrit-

ti. Roma, tip. Monaldi 1862. Un vol. in 8. dipay. 135
; preszo bat. 10.

LETTURE CATTOLICHE per 1' obolo di S. Pietro. Berlinoro, tipi Giulio Ca-

pelli e comp. Ed. in 8.

Le Letture cattoliche per I'obolo di S. Pielro associali in Italia. II prezxo annuo di associa-

pubblicano ogni mese uno o due fascicoletli in zione e di 1. it. 2, oO.

8. di pag. 40 ,
die vengono spediti franco ng\i
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LEXICON SYNOPTICUM utriusque iuris lam i)iiblici qtiam privati, ordine

alphabetico disposltum ; sequuntur in uiiaquaque littera axiomata cano-

nesque CY codem iure deprompti, ad commodum utilitatemque omnium
in foro exercentium. llomae, ex typ. Forensi 1863. Un vol. in 8. dipag.
271; prezzo bat. 20.

LOMBARDI BERNARDINO La famiglia del villaggio o il figlio della Ve-

dova, dell'Ab. Bernardino Lombard!. Roma, lip. di Giuseppe Genlili , Via

Tor Sanguigna, N. 11 e 12, 1862. Un vol. in 16.' dipag. 120.

Quanta felicita alligni in una famiglia nclla luna
;
ma tulto intento alia placida dipintura

(|u;i!e regni il ?anto timor di Dio, vuol mo- d'una famiglia, come tante ve no ha, cristiana

slrarlo con somplicc racconto 1'autore di questo morigeruta, pensa ad istruire racronlando, ad in-

romanzetto. Esso precede schietlo e nalurale : namorare del bcne col moslrarne il hello. Non
non cerca sopraffare 1' immaginazione con casi lo diremo cerlo un niolto originale romanzo : ma

slrani, con incontri portentosi : non vi Irasporta lo possiamo dire, e lo diciamo un utile e buon

fuori del mondo per collocarvi nel paese della libro.

LUTTI FRANCESGA Novelle e Liriche di Francesca Lutti. Firenze, Felice

Le Monnier 1862. Un vol. in 8. di pag. IV, 279.

Tre sono le Xovelle, Giovanni in oltava rima, scmplice naturalezza , c i senlimenti informal! a

c: in sette canti
;
Rosa e Stella anch'essa in ot- religione e a grandc oncsta , moslrano nella

tava rima, ma in un canto solo; e flnalmcnle colta autrice di qucsti Tersi un'assidua lellrire

Maria in Ire canli in verso sciolto. Seguono poi ed imilatrice dei nostri grandi maestri del poe-
le rime liriche di vario argomento. Lo slile cor- tare, un'anima gentile, una donna veramenle

retto ed elegante, il verseggiare armonioso, va- cristiana.

rio
, regolarc , 1'andamcnto sobrio e picno di

MA1NI LUIGI La Benedizione delle candele, e la Messa, nel giorno della

Purificazione di Maria Santissima, giusta il rito del Messale Romano. Te-

sto latino col riscontro della versione italiana, per cura del Dottor Lu'gi

Maini, colla giunta del Ceremoniale di Benedetto XIII ad uso delle chiese

minori parrocchiali. Verona dallo slabilimento Civelli 1863. Un vol. in

16. di pcig. 48.

- L'ollizio della nolle e le Ire messe del S. Nalale. Testo latino col riscon-

tro della Iraduzione italiana
,
cavata dalle migliori version! per cura del

Dolt. Luigi Main!, con cenni dichiaralivi. Verona, coi tipi di Pier Maria
Zanchi 1862. Un vol. in 16." di pay. IV, 118.

- Pia industria afiine di promuovere gli ultimi suffragi per 1'anima dei no-

slri cari. Lellera delDollor Luigi Maini. Verona, stabilimento di Giuseppe
Civelli 1862. Un opusc. in 8. di pag. 21.

La pia industria, della quale favella il chiar. huon ricordo, tralto daqualche massima che meglio

sig. Maini, consiste nel mandare ai parenti, ami- si affa colle circostanzc piii notevoli nella vita del

cie conoscenti del defunto una devota immagine, trapassato. Questa usan/.a c coniuiiissima in Ger-

ornata a lutto, a (ergo della quale, oltre alcuni mania, in Francia, nel Bclgio, ncH'Olanda, iiei-

hrevissimi cenni biografici del defunto, e un in- 1'lnghilterra, c sarebbe bene introdurla anclie in

vito a suffragarnc 1'anima
,

v' e sempre <,ualche Italia.

MANUZZI GIUSEPPE Vocabolario della lingua iiallana, gia compilato da-

gli Accademlci della Crusca, ed ora novamente corretlo ed accresciuto dal

Cavaliere Abate Giuseppe Manuzzi. Seconda cdix/ione, riveduta e notabil-

menle ampliala dal compilalore. Dispensa 36, che comincia dalla pag.
753 della Parte 2.

k del 1. volume
,
e termina alia pag. 800^ colla parola
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INGIUGNERE. Firenzc, nella stamper ia (hi Vocabolario c del tail ill lin-

gua MDCCCLXIH. Edizlone in i. a tre colonne.

Fat to il ruggnaglio delle pagine ,
delle linec fatica di risconlri e di sdulii moslni di quanlo la

cue ogni pagina coutiene , e delle Icltere chc seconda edizione siasi auincutata sopra la priniu.

trovansi in ogni linea, siam vcnuti a questa Ma cio e nulla a fronle dei miglioramenli, delle

conckiusiojie , die per arrivare alia, voee liigiu- muta/ioni, delle corre/.ioni, delle giunte liloiogi-

ynrre la prima edizione del Manuzzi ebbc a un die die vi sono state falte, a servizio della lin-

dipresso bisogno di 17 miliuni di lettere
,
e la gua italiana

,
come sarii d'allro lnogo e d' altro

seconda di 20 milioni
;

cio die anche senz'allra tempo il venire partilamenle dimostrando.

MARCELLING DA GIVEZZA Anlica Crouaca del discacciamento doi Fran-

cescani dal Regno di Danimarca, pubblicata in latino dallo storico prote-
stante M. II. Knudsen, e voltata in italiano dal P. Marcellhio da Civezza

M. 0. Roma, tip. Tiberina 1863. Un opusc. in 8. di pay. 48.

Un Danese proteslantc, ragionando appunto di resero strumenti delle lore vili passioni. E qup-

questa brevissima ma importantissima Cronaca , sta verila spicca si diiara da quoslo solo docu-

obbe a dire die per chi sludia senza passione nei mento, die dove anche non vi fossero stall altri

donimenti pid irrefragabili del tempo della Ri- motivi di grande opportunita, per cio solo do-
fonna in Danimarca, essa non apparince altri- vrebbe dirsi assai bcne spesa 1'opora del divul-

menti die uni impresa da soddisfare all' ima- garla in Italia, opera soslenula dal benemerito

zia'nle cuphligia della nobilta e del He, che illustratorc della storia francescana
, quale tulti

chiamata intorno a se un'orda di fanalici U sanno e^sere il cb. P. Marccllino da Civezza.

Cronaca delle missioni francescane, compilata dal P. Marcellino da Civez-

za M. 0. Roma, tip. Tiberina 1862. Anno 111, Dispensa /.
a Novembre e

Decembre 1862. In 8. dipag. 64.

MARCELLI RAFFABLE Primi rudiment! di Aritmetica ed Algebra con ri-

gorose dimostrazioni
, opuscolo del Canonico Raffaele Marcelli, Prof, di

Filosofia nel Sem. di Palestrina^ ad uso degli student! della medesima
scviola. Roma, tip. delle Belle Arti 1862. Un opuscolo in 8. dipag.

VIII, 66.

Questo tratlatino elemenlare di aritmelica c non a coloro che senza previa istruzione voglia-

molto chiaro e preciso, e bene ordinato, mal- no apprendere rarilmetica. Costoro debbono con-

grado della difflcolta d'iniziare i giovani simul- tentarsi delle regole semplicenit'iite annunciate, e

taneamente ancbc nell'Algebra. Esso e piii oppor- non possono intendere le dimoslruzkmi die in qut-

tuno a' giovani colli e abituati a ragionare, che sto corso sono opportunamente svolte.

MART1NENGO F. II libro della prima comunione. Torino
, 1862, tip.

Speirani e fiyli. Un vol. in 8. piccolo di pag. 300.

Questo libro e fatto apposta pei fanciulli che Tulto e posto in modo facile, chiaro, entrant?,

devono fare la loro prima comunione, e coutie- atlissimo a fanciulli e fanciullc. E un libretto

ne quanlo puo essere utile ad aminaestrarli , a compito, che risponde ad un bisogno che se nr

prepararli ,
ad aiularli a farla bene : perche ha avea

,
e ad un desiderio di tanli genitori c di-

un Caiechismo sulla SS. Eucaristia, delle Let- rettori di spirito. Esso, come altresl La Storia

lure sill modo prattico di ben disporsi alia pri- di Tobia del medesimo autore, gia annunziata

ma comunione, e inflne 1' Apparecchio prossimo nel Vol. IV di questa Serie della Civilta Catlo-

c il Ringraziamento per la Confessione e Co- lica a pag. 221, si vende in Roma presso il li-

munione, e il modo d'ascoltare la S. Messa. braro Marini.

MASGHERONI LORENZO Poesie di Lorenzo Mascheroni, raccolte da' suoi

manoscritti per Aloisio Fantoni. Firenze, Felice Le Monnier 1863. Unvol.

in 8. dipag. XI, 422.

MEDDI LUIGI Saggio di poesie italiane del P. Luigi Meddi delle Scuole

Pie, socio di piii illustri accademie. Homa, stabilimento tip. AureH e C.

piazza Borghese N. 89, 1862. Un opusc. in 8. dipag. 22.



BIBLIOGRAFIA 479

MONUMENTI Dl STORIA PATRIA delle province Modenesi. Cronaea mode-
nese di Tomasino DC' Bianchi detto de' Lancellolti. Serie delle Cronache

Tomo II, Fasc. II, III e IV. Parma, Pietro Fiaccadori 1862. 'Edizione in

4." dapag. 81 a 320.

NEODIGO II Vicario Capitolare, il Capitolo ed il Clero di Milano. Osser-

vazioni di Neodico. Milano, tip. c libreria Arcivescovile
,
dilla Boniardi-

Poyliani di Ermenegildo Besozzi 1862. Un opusc. in 8. di pay. 66.

Ha grandcmente afflitto la Chicsa la rondolta rispondc assai gagliardemente, e al tempo stesso

d' alcuni niembri del clcro milanese, i quali si con niolta modcruzione di stile e di forme. Divi-

sono lovati coulro il lore legitlimo Superiore, e desi in Ire parti: nella prima prova che il ca-

1011 ogni sorta di disobhcdien/e e di ingiurie pitolo noa puo deporrc il Vicario gia eletto : nella

hanno dato lo scandalo di una ribellione perli- scconda scioglie le obiezioni accampato conlro :

nace. Ne paghi a tanto, v' ebbo pure cbi cerco nella terza addita le conseguenze cho da questo

di crear la scisma, o allargarla nel clero, consi- falto giuridico disccndono. Speriamo cho siccome

gliando con libri scritti a deporre quell' oltiino gia molti di quel clero dettero ullimamenle bd-
Vicario Capitolare, per porvi in vece sua chi fos- lo e nobile esempio di ravvedimenlo, cos'i gli ul-

se ligio allc sue politiche passioni. II libro che tri, indotli da tanta forza di evident! ragioni, si

annunciamo dissipa quella qualnnquc nebbia che uniscano al loro pastore, c formino quella unila

i soQsmi adoperati per tal fine abbian potato le- di grcgge, che siccome la censolozionc de! Re-

Tare. Alle ingiurie, alle calunnie non risponde : dentore nel cielo, cosi e la forza e la delizia

risponde solo alle ragioni poste in mezzo, e vi deUa divina suaSposa qui sulla terra, hv Chicsa.

NERUCCI GHERARDO La pronuncia della Lingua Greca, esposta pratica-
mente per 1'uso degl' italiani e delle scuole da Gherardo Nerucci

,
mae-

stro di Grammatica Greca nel Ginnasio di Pistoia, a cui fan seguito alcu-

ne appendici risguardanti lo studio del Greco tanto antico che moderno.

Firenze, Felice Le Monnier 1862. Un vol. in 8. di pay. VII, 171, con

tavole.

Troppo comunemente e trascurata la retta pro- il suo trattatello pratico una gravissima disser-

nunzia nell' iusegnamento della lingua greca : tazione, che stabilendo prima in gencrale a punla
ondeche questo studio, oltre aH'apprendersi dai di saldissimo raziocinio dove sia da cercare la ve-

piu come di favella morla , dimenticandosi es- ra pronunzia del greco, scende a iudicarne 1'uso

servi un popolo die la parla tultavia
,

c col lettera per lettera, e caso per caso, tutto conva-

quale si polrebbe comunicar , perde quel senso lidaudo con grande lume di autorita e di ragio-
delicato di molte leggiadrie di questa .lingua, ne ni. Questa dissertazione c laroro del dotto P.

puo spiegare le cagioni di certi scambii di vocali Tommaso stanislao Velasti , nativo di Chio, e

e di consonanli che la soavita dei suoni ha solo membro della Compagnia di Gesu, ed e cio che

introdotti nel parlare ellenico. Utile a far cessa- di nieglio sopra tale argomento era slalo s<-ritto

re una tale trascuratezza si e il lavoro del sig. innanzi, e di tanta utilila presejile che uulla V'G

prof. Nerucci
,
tutto di regole praliche ,

scelte con da togliere, nulla da cangiare per 1'uso dei mo-

parsiuionia, e indicate con piii o meno chiarez- derni professor!. II Nerucci 1'ha dal latino idio-

za. A far pero ahbracciarc Ira gli sludiosi i pro- ma rcsa nel vo'gar nostio ilaliauo con bu'.unno-

celti da lui messi insieme, era necessario il ra- do : ed essa prende la maggior parte del libro che

gionarne i motivi : dappoiche nella varieta delle qui annunziamo, e ne forma il pregio putissimo,

opinioni che sopra cio corrono, un nome solo, per cui il libro media di venire nclle inani an-
tultoche rispetlabilissimo, non sarebbe bastato a cora dei dolti.

far cessare i litigi. Laonde egli ha messo dopo

NEl'MAYR FRANCESCO Dover! e pratiche d'un buon cristiano. Opera del

P. Francesco Iseumayr d. C. d. G., Predicatore della chiesa cattedrale in

Augusta. Yentesima edizione. Venezia, tip. Endliana MDCCCLX1L Un
vol. tul.2. dipay. X, 240. Vendesi una lirailaliana.

ORAZIOM PAJsEGIRIGUE al Beato Giovanni Leonard!, Fondatore della Con-

gregazione dei CG. RR. della Madre di Dio, dette dal P. Anacleto da San

Felice M. 0., dal P. L. Pio Tommaso MasetU d. 0. d. P., e da Monsignor
Callisto Giorgl, nella clresa di S. Maria in Portico in Campilclli, in occa-
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sione nel solenne triduo commemorative del suo csallamento all' onore

degli altari, celebrate nei giorni 7, 8, 9 Oltobre 1862. Roma, lip. Monal-

di 1862. Vn opusc. in 8. di pay. 76.

PALOMBA GIORGIO II Suicidio dell' Unila e la Gonfcderazione in Italia
,

pel Marchese Giorgio Palomba, 1862. Un fasc. in 8. di pay. 10.

PELLICANI ANTONIO Ignazio di Antiochia agli ccclesiasiici italian!. Opu-
scolo del Sacerdote A. P. Piacenza, tip. di Francesco Solari 1862. l

r

n

opusc. f/i8. di pay. 38. E iuoltre: Quarta cdizione. Torino, 1863, coi tipi

di Pietro di G. Marietti. Un fasc. in 16." di pay. 32.

II Protestantesimo giudicalo da unProtcslantc, per Antonio Pellicani d.

C. d. G. Con Appendice. Bologna, Diresione delle Pice. Lett Call. 1862.

Un fasc. inn." dipay. 32.

PERAGALLO PROSPERO Geografia generale dell' Europa e speciale del-

1' Italia, speech! sinottici per Prospero Peragallo. Fircnze, coi tipi di 31.

Cellini e C. alia Galileiana 1862. Un vol. in 8. dipag. 120.

Questo lavoro e pregevole per la brevilii, in generate, e dell'Italia in particolarc, destinalr.

cbiarezza cd ordine. Sono in soslanza pochc, ma a servire di Rudiment! per le prime classi dei

sufficicnti notizie sopra la geografia dell' Europa giovinetli.

PETRATTI MELGHIADE ANTONIO Sul Magnetismo ed ipnollsmo animale

e sul sonnambolismo, Riflessioni critiche morali di Melchiade Antonio

Petratti, doltore in medicina, gia premialo di medaglia d'argento dall'ac-

cademia di Patologia e Semiottica nell' University Romana, Cav. della Le-

gion d'onore ecc. ecc. Memoria dedicata all' inclita Magistralura di Ye-

Iralla in proseguimento al suo piccolo trattato di pubblica igiene. lloma,

tip. di Gaetano Chiassi 1862. Un opusc. in 8." di pay. 10.

POGGIOLI DOMENIGO Ai Cattolici sulla Immacolata Concezione ; Rime
del Prof. Domenico Poggioli. Roma, tip. Salviucci. Un opusc. in i. di

pay. 15.

OUATTR1NI BERNARDINO Insegnamentf di vita cristiana, cavati dalla let-

lera di S. Girolamo a Celanzia, e volgarizzati dal can. Bernardino Quat-

triui, nelle faustissime nozze dei nobiii signori Santa Carotti da Chiara-

valle e Cecilio Pace da Jesi. Recanaii, tip.Badaloni 1863. Un fasc. in 8."

di pay. 30.

QUELOZ B. Maimalc della pia Arciconfraternita di Maria Sanlissima As-

sunta in Gielo
,

istituita per suffragare le sanle anime del Purgatorio in

Roma
,
nella chiesa di S. Maria in Monlerone della Congregazione del

Santissimo Redentore, per il P. B. Queloz, Proc. gen. della stessa Congr.
Seconda edizione riveduta ed aumenlata dall'Autore. Torino, 1862, coi

tipi di Pielro di G. Marietti, piazza B. V. degli Anycli N. 2. Un vol. in

32. di pay. 330.

RAGCOLTA DI LIBRI religiosi ed ameni. Napoli presso il Sacerdote Giuseppe

Pelella, Strettola di porto n. 21 2. p. Edizione in 16. coi tipi del Fibreno.

Ogni mese stampa un buon libretto, die si Sulla Icltura dei libri proibili, pel P. TEPPA

vcnde a prezzo tenuissimo secondo il numero dei L' Unita di cullo del Sac. ALIMO^DA Le Dz-

fogli die conta. Essa ha pubblicati finora i sc- lizie della pietd, del P. VESTCRA Del Sacer-

Kuenti opuscoletti. Omaggio a Pio IX. Le do-zio di S. Giov. CKISOSTOMO La Rivoluzione,

mie tentazioni Calechismo intorno al Pro- per Mr. DE SEULR Che eosa e la Mesaa?

lestantesimo II Cristianesimo religion-- di Calechismo intorno alia Chiesa cattolica Vita

Progresso, del Cav. GIURIA La Chiesa, per ed apologia di Bonifacio YIH pel sac. CALEN-

3/r. DE SEGCR Errori del Protestantesimo, z:o La leltitra della Bibbia II Mese. Ma-

del P. FRANCO La forza di un libretto r:ano per Dions. TH-ALDI.
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SAFFI ANTONIO Saggio delle orazioni scelte di M. T. Cicerone recate

in volgare idioma ed illustrate con note dal Conte Antonio Saffi, gia pro-

fessore di Eloquenza nel patrio Forlivese Ginnasio. Forli, tip. di Luigi

Bordandini 1862. Un vol. in 8. di pag. 81.

Sono noti favorevolmente all'Halia 11 Volgariz- piu disteso, e non meno pregerole, tre delle Ora-

zamento del Cornelio (1822) e la Greca favola di zioni sclto di Cicerone, quella in difesa della

Acouzio e Cidippe (1838) gia pubblicati dal Safli. Lcgge Manilla, la prima delle Yerrine, la recitata

Ora leggiamo, qual Saggio di volgari/zamento in Senate contro di Catilina.

SCELTA DI CTJRIOSITA LETTERARIE INEDITE RARE dal secolo XIII al

XIX. Bologna, presso Gaelano Romaynoli 1861, coi tipi del Progresso.

Nitida ed elegante edizione in 16." di esemplari 202 al piu.

Fra le stanipe pregevoli che si fanno in Ita- ciascun volume e stampato in si picciol numero,

lia, pregevolissima c questa Scelta di curiosila che mentre nessuno oltrepassa i 202 esemplari

letterarie inedite o rare , intrapresa in Bologna ve ne ha di quelli che appena giungono ai 42.

per cura del sig. Romagnoli ,
o si guardi 1'im- Yentisei son forse i libretti flnora stampati ,

ma

portanza dei libri pubblicati ,
o la manicra pru- noi non ne abbiani veduto che solo quelli, che

denlissima dcllo stamparli , o la grazia e la ni- abbiamo partitamentc descritti in questa Biblio-

tidezza dei tipi ,
o la correzione severa. Otto o grafla ai loro luoghi.

died volumetti escono ogni anno alia luce, e

SCHM1D GRISTOFORO Brevi racconti di Cristoforo Schmid. Traduzione

dall' originale del Marchese Yincenza Vincentini; Yersi del Ganonico

Giambattista De-Sanclis. Rieti dai lipi di Salvatore Trinchi 1862. Un vol.

in 8. diparj. 476.

SORIO BARTOLOMEO II vero concetto cattolico della Divina Commedia
di Dante. Ragionamento di Bartolomeo Sorio P. D. 0. Verona, dalla tip.

di Antonio Merlo 1862. Un fuse, in 8. di pag. 44.

E breve questo ragionamento, ma tutto succo so lo esprime (pag. 11): II concetto vero e pre-
c nerbo. Esposte !e vicende varie a che ando cipuo di Dante nel suo divino poema e la Mo-

soggetta 1' interprelazione del Concetto Dantesco, narchia di Dio e le sue Leggi, all'efTetto di rior-

e deltane la vera causa
, passa ad esporlo con- dinare I'umanita al suo dovere cristiano, ed ot-

forinemenle alia esigenza del poema, ed alia tenere con questo mezzo la felicita temporale ed

migliore tradizione dei letterati che piu vi si eterna .

addentrarono coi loro studii. Ecco com'esso stes-

SPACGAPIETRA V1NCENZO Meditazioni e conferenze per otto giorni di

Esercizii Spiritual! , dirette a persone religiose da Monsiguor Yincenzo

Spaccapietra ,
della Gongregazione della Missione, Arcivescovo di Ancira

nelle parti degl'infedeli. Napoli, a vantaggio della Pia Casa de' Sordi-

Muti 1860. Un vol. in 8. di pag. 122-

TASSO F. L. La Madonna della Slella, Auxilium Christianorum, presso

Spoleto, e i sedicenti filosofi.

'

Camerino, 1862, tip. Sarti. Unvol. in 8. di

pag. 128.

TOMMASO (S.) D' AQUINO Sancti Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici,
Ordinis Praedicatorum, opera omnia, ad fidem optimarum editionum ac-

curate recognita. Tomus Tertiusdecimus. Expositioin omnes Sancti Pauli

epislolas, Tomus I, Fasc. Y, VI et VII. Parmae ex typographeo Petri Fiac-

cadori 1862. Un vol. in 4. da pag. 289 a 528.

TOMMASO DI GESU II Gonforlo dell' uomo nel mistero della Salute o

sia nella predestinazione alia grazia e gloria. Operetta del P.F. Tommaso
<li Gesii, de' Minori Alcantarini della provincia di Napoli, ristampata per

Serb V, vol. V, fate. 310. 31 12 Febbraro 1863.
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cura dei fralelli Martino e Nicola Sorrentino, Sacerdoti del Glero Stabia-

no. Caslellamarc, tip. Stabiana 1862. Un opusc. in 8. dipay. 01.

TRINCHERA TEODORO Mirabilc armonia delle due Potesta del Romano

Pontefice, spirituale e civile. Discorso del Sacerdote Teodoro Trinchera.,

con un' Appendice del Diacono Salvatore Trinchera. Napoli, slab. tip. di

G. Gioia, 1863. In fasc. in 8.' di pag. 26.

Lo scopo di questo Discorso non e di difende- dica, armonia estetica. La brevilJi del discorso

re la convenienza ,
la necessita

,
la legillimita nulla toglie alia forza del ragionamcnto, che va

del potere civile nei Papi ;
ma di chiarire 1' ar- serrato e gagliardo alia pruova ;

e lo stile e

monia grandissima con che 1'autorita regale s'ac- animate da certa vivacita e fresehezza che piace

coppia alia sacerdotale nel Vicario di Gesu Cri- assai. L'Appendice ha per titolo: / Gesuiti.

sto in terra: armonia teologica, armonia giuri-

TURANO DOMENICO II Gattolicismo esposto ai Valdesi, ovvero risposta

ad una lettera del signer Cereghino Giuseppe d' Andrea, proselito del

Pastore Yaldese, dal Ganonico Domenico Turano, Professore di Scritlura

e di Teologia polemica nel Seminario Arcivescovile. Palermo,, stab, tip

di Francesco Lao, salita CrociferiN. 86, 1861. In vol. in 8. di pag. 242.

II dotto aulore di questo libro, nel rispondere i tanti che intorno al medesimo wgomenlo si

ad una niente dotta lettera d'un Valdese, allarga sono scrilli ,
ed essa e il leggervisi fedelmente

lalmente il campo delle sue considerazioni
,
die esposte le tre dispute religiose, che esso cbbe

ne presenta una viva ed alnlo confulazione degii privatamente in Palermo con untal Appia, pa-

rrori professati da qucsta setta. Una singolarila store valdese, spedilo cola dalle valli di Pinerolo

rende poi questo libro specialmente notevole fra par predicarvi il protestantesimo.

TALERIO MASSIMO Saggio di volgarizzamento antico di Yalerio Mas-

simo
,

citato dagli Accademici della Crusca per testo di lingua. Bolo-

gna, presso Gactano Romagnoli 1862, coi lipi del Progresso. Edizione

nitidissima in 1C. di soli 202 esemplari, ordinalam ente numerali.

La porzione scella per questo Saggio e il ca- trasse le copie e euro la stampa, vi appose brevi

pitolo primo del libro VI di Valerio Massimo. 11 ma preziose nolerelle storiche, fllologichc, e cri

teslo italiano e stato copiato da un codice della tiche, volendo cosi mostrare come ei vorrebbe si

Parmense del secolo XV e raffrontato colla stain- avessero a stampare le version! dal latino che i

pa Teneta del 1509 falla da Agostino da Taie : trecentisti ci lasciarono, e die tanto valgono a

il leslo lalino e anch'esso riprodotto sopra la farci intendere la storia della noslra lingua ,
e

leltera assai buona d' un altro codice parmense 1'accettazione genuina di alcuni modi e vocaboli

del secolo XIV. II chiar. sig. Luigi Barbieri, che del trecento.

VALLAURI TOMMASO Latinae Exercitationes, Grammaticae et Rhetoricae

studiosis propositae. Editio Tertia, additamentis locupletata et iiovum in

ordinem digesta. Aug. Taurinorum ex officina Petri, Hyacintlti filii, Ma-

rietli, An. 1863. Un vol. in 8. di pag. 112. Si vende in Roma presso il

Bcncivenga, Pie di Marino n. i.

11 chiarissimo professor Vallauri, che ha dedi- ancor piii pregcvole delle due prime, perche e

cato la sua vita alia soda islituzione della gio- molto piii ricca, avendovi il Vallauri slcsso ag-
veiitii nei classic! studii, voile, fra tante altre sue giuntt copiosamente nuovi temi. Chi non avesse

opere da cio, dare ai maestri di latina lettera- avuto per le inani I'antica edizione vegga iv/i-

tura un indirizzo, per agevolar loro la fatica di 1'ordinc che qui copiamo dei titoli diversi, come

prcpararc i temi per 1' cscrcizio nello scrivere dui vongauo qucsli argument! distribuiti : Epistolae ,

loro scolari. Piacque assai quel libro, e tanto che Narrationes; Descrip Hones; Ethopoeiae; Senten-

fu due volte ristampato. Qucsta terza edizione c tiae Expoliendae; Oraliones.

-
Epitome historiac graecae in usum studiosorum: concinnavit Thomas Yal-

laurius. Accedit Lexicon latino-italicum. Editio Tertia. Augustae Tavri-
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norum, ex ofpcina Petri
, HyacinlM F., Marictli, An. M,DCCC~LXII. Un

vol. in 8. di pag. 145.

Non conosdaino miglior compeudio di Storia ordinalo, disteso in elegante non die solo cor-

Greca da porre nelle mani dei giovani studiosi retto stile, e tanto piaciulo che omai in breve

di class :ca letteralura, che questo del ch. Prof, tempo se n'e poluta fare la terza edizione, che

Vallauri. Non prolisso, no povero di notizie, bene c appunlo quesla.

Epitome historlae romanae al)Urbe condita ad Odoacrem: in usum studio-

sorum concinnavit Thomas Yallaurius. Accedit lexicon latino-italicum.

Editio altera. Augustae Taurinorum, ex officina Petri, Hyacintlti F., Ma-
rielti. An. M,DCCC,LXH. Un vol. in 8." di pag. 216.

E la seconda edizione del compendio , pubbli- mente per 1' ottimo fra quanli corrono ora nelle

calo la prima volta nel 1860, e lodato merila- scuole ad insegnamento della gioventii studiosa.

Thomae Yallaurii Historia critica Litterarum latinarum. Editio quinta. Ac-

cedit TTascfpv aliquot monumentorum latini sermonis vetustioris. Auy.

Taurinorum, ex oflicina P., Hyacinthi F.,Marietti, An. M,DCCC,LXIL
Un vol. in 8. di pag. 232.

E nota la storia della Letteratura latina com- Essa e ora per la quinta volta ristarapata: do

pendiula dal Vallauri, come acconcissima all'isti- mostra che e avula in pregio ed in uso comune-

fuzioue dei giovani per la crilica giusla, per la mente, e cio ci e di lieto augurio allresi per lo

esattezza delle notizie, pel metodo semplice e profillo dei giovani nelle cui mani e posta.

chiarj, e per la pulitezza medesima dello stile.

VENTURA GIOACCIIINO --
Opere postume del P. D. Gioacchirio Ven-

tura Teatino. Omilie quadragesimali sullc parabole evangeliche, predi-

cate nella Basilica valicana. Tomo III. Roma, 1862, Filippo Cairo, via

della Vile 105. e Gio. Fr. Ferrini, piazza Colonna 211, Editori. Un
vol. in 8. di pay. 255.

VERCELLO^E CARLO Gli ultimi quatto anni della vita del Card. Giaciii-

to Sigism. Gerdil
,
discorso letto alia pontificia Accad. Tiberina dal P.

D. Carlo Yarcellone Baruabita, ai 14 Decembre 1862. Roma, tip. delle Bel-

le Arti 1863. Un opmc. in 8. di pag. 23.

VI>;CENZO(S.)DE PAOLI Vitae spirilualis praecepta a Sancto Yincenlio de

Paulo tradita, etin singulos uniuscuiusque mensis dies digesta etdistribu-

ta. Taurini 1862, ex typis Petri, Ilyac. F., Marietti. Un vol. ml 6. di p. 128.

VIVARELLI LUCA Sermoni del Dottore Luca Vivarelli. Bologna, tipi

Maregyiani all' insegna di Danle 1862. Un vol. in 8. di pag. 282.

I soggelti di queste satire hanno tutti uno misura die si convienc a gcnlile scrillore, e non-

scopo morale, e sono trattati con sufflciente pie- dimeno non e piaggiatore ne molle coi vizii. Lo

nezza
, prendendosi di mira piii i vizii che le stile e serrato, e sparso di scntenze acconce, e

pi'rsoue, e tra i vizii i piu comuni nelle diver- di proverbii opporluni , Ic une e gli allri senza

se classi, intralasciati sol quelli die neppur pos- pompa : e nella sua mezzanita non trascorre in

sono palesemenle biasimarsi senza offesa del pu- modi plebei ne grossolani.

(lore. La bile salirica non oltrepassa la giusta

ZENTI 1GNAZIO Osservazioni del Sacerdole Ignazio Zcnti, Vicebiblio-

tecario comunale, intorno ad una bibliografia del M. R. P. Bartolomeo

Sorio, Prete dell' Oratorio di Verona. Verona, dalla tipog. di Giuseppe
Civelli MDCCCLXIL Un fasc. in 8. di pag. 14.

Nel Vol. HI di questa V Serie alia pag. 223 in quella Bibliografia si contenevano, e ne fac-

annun/.iammo un libro del ch. P. Sorio, intito- ciamo menzione, perche importa che nelle discus-

lato BiMiorjrafi.a delle Icllerarie puUlicazioni sioni lellcrarie si conosca non solo la critica,

fntte in osseguio del novella Vescuvo di Verona, ma ezianclio la risposta die alia crilica e fatta

Ci e venuta ora nellc mani la risposla che il per potcr dare giuclizio equo ed impaivialc.
di. abb. Zcnli ha fallo ad alquante critidu-, die



UN NUOVO DOCUMENTO

INTORNO AL GOVERNO PONTIFICIO

Tra i documents diplomatics comunicali alle Camere francesi nel libro

giallo leggesi un dispaccio del Principe La Tour d'Auvergne al sig. Drouyn
l)e Lhuys, sotto il 16 Dicembre 1862: ncl quale il nobile Ambasciadore ri-

ferisce la sostanza di un colloquio avuto col Santo Padre sopra il Governo

pontificiOj e Ic migliorie desiderate e consigliale dal Governo francese; a di~

chiara die, per quanlo spetta certe riforme amminislrative e giudiziaric, Sua

Santita mostravasi animata da buoni intendimenti
,
ma persuasa altresl che

sotto questi riguardi gli slranieri fossero ma! informali. Ci credono
,
disse

il Santo Padre, piii indietro che nonsiamo; spcsso ancora si giunye fino a

consigliarci riforme gia effettuate da lunga pezza ,
tanto poco si sa quello

che qui accade. E percib appunto ho disegnalo di pregare il Cardinal Antonelli

di csporre in un dispaccio, indirizzato al Nunzio a Parigi , le condizioni

nostre quail sono davvero , dandogli facolta di comnnicarlo al vostro Gover-

no. J\ello stesso giorno 16 Dicembre il sig. La Tour d' Auvcrgnc dettava un

altro dispaccio , che indicava parecchie e rUevanli delerminazioni prcse dal

Governo pontificio, le quali dimostrano quanto sia mal fondala /' impulazione
<finerzia o di cieca ostinazione^ con cui i ncmici della Santa Sede prelendono

metterla in istima di avversare sistemailcamcnlc ogni rnodificazione dci pub-

blici ordinamenti, anche quando tali modificazioni sono indispensabiH al vero

bene de' popoli.

Non tardb guari ad esserc spcdilo a Parigi il Documento annunziato dal-

rAmbasciadore francese; ed il giornale parigino La France ne incomincio la

pubblicazione sotto il giorno 22 di Gcnnaio , premctlcndovi parole di scntita

compiacenza ,
e traendone argomcnto a dimostrare /' intimita dclle relazioni

che passano fra il Governo ponlificio ed il Governo imperiale. Noi riputiamo

tanto piii necessario di r1stampare qui per inliero questo Membranclum , in

quanto pud dare ai nostri letlori maggior lume sopra la giuslizia e la sanlita

delta causa da essi egualmente che da noisostenuta; cd ancora percheviemeglio
sia chiarila la slealta e la perfidia del nemid della Santa Sede: i quali, ripeten-

do ognora mete cahmnie ed imposture, si guardarono con gran cura dal ripro-

durre punto nulla di questo Dispaccio , ondc sarsbbero sventate in gran parte

le tenebrose loro macchinazioni. Questo documento si divide in due parti pre-

cipue. La prima e una rapida esposizione dell' organamento del diversi rami

amministrativi degli Slati della Chiesa in tutti i suoi ordlni, dal Consiglio del

Ministri fino ai Consign municipali; la seconda indica per sommi capi le mi-

gliorie gia effettuate e le altre che si stanno compiendo.



ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO PONT1FICIO

Consiglio del Ministri.

L' organizzazione del Governo pontiticio non differisce in alcuna ma-

niera da queila di tutti gli altri Govern! dell' Europa. Havvi un Consiglio

di ministri,preseduto dalCardinale Segretario di Stato, che si occupa an-

cora delle relazioni esterne. II Consiglio esamina gli affari piii importanti;

tratta le vertenze che possono sorgere fra i diversi ministeri; determina

i principii governativi ;
stadia le nuove leggi e i regolamenti gerierali;

esprime, in caso di dubbio, il suo parerc sul senso della legge; decreta

provvedimenti di polizia per la sicurezza pubblica dello Stato
,
e per le

modificazioni della diyisione territoriale in cio che riguarda la proprieta,

i diritti e il sistema economico dell' amministrazione; propone i princi-

pali funzionarii. I richiami fatti dai particolari contro le decisioni prese

separatamente da un ministero, sono esaminate dal Consiglio riunito.

I Ministri con portafoglio, attualmente in numero di quattro cioe,

quello dell' Interno, alle cui funzioni si sono riunite quelle del ministe-

ro di Grazia e Giustizia; quello delle Finanze; quello delle Armi, e quel-

lo del Commercio e dei Lavori pubblici, propongono rispettivamen-

te le nuove leggi e i nuovi regolamenti, e ne preparano i progetti, che

devono, dopo 1' esame del Consiglio dei ministri
,

essere sottoposti a

quello del Consiglio di Stato. Ognuno d'essi veglia, in cio che lo riguar-

da, all'eseguimento delle leggi e delle sovrane ordinanze, fornisce le

istruzioni necessarie, e dirige, col mezzo di ordinanze e di regolamenti

ministerial!, il ramo di amministrazione che gli e affidato.

Ogni ministro ha un potere discrezionale nei casi non preveduti dalla

legge, e provvede ai bisogni ed alle esigenze della sua propria ammini-

strazione, per contratti formulati sulle basi e secondo le norme stabilite

dalla legge. Decide sui ricorsi contro le deliberazioni dell'autorita subal-

terna, ed e investito d'un potere disciplinare nei limiti del proprio suo

ministero, e sugl' individui che ne dipendono. Propone al Sovrano o al

Consiglio riunito la nomina,ola destituzione degl' impiegati. Ogni anno,

e ad epoca determinata
,
deve stabilire e trasmettere al ministero delle

finanze il bilancio e i conti della sua propria amministrazione. Ogni mi-

nistro ha un sostituto che lo rappresenta nella direzione del suo mi-

nistero.

OHre a questi ministri con portafoglio, ve ne sono altri senza porta-

foglio, che attualmente sono in numero di tre, e fanno egualmente parte

del Consiglio dei ministri, cioe un Cardinale nella persona dell'Eminen-

tissimo Mertel
, Monsignor direttore generate di Polizia, e 1'avvocato ge-

nerale del Fisco.

Per cio che riguarda le attribuzioni, di cui ogni ministro e specialmen-
te investito, la legge ha ordinato come segue :
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1. II Ministro dell' Interno presiede a tutla 1* ammin'strazione interna

del governo dello Stato; ed ha sotto i suoi ordini le autorita delle Provin-

ce, i consigli provincial!, le magistrature ed i consigli dei comuni, la di-

rezione degli archivi, il notariato, i boschi e le foreste, la pubblica sanita,

le prigionie la stampa. DaluidipendelaDirezione generaledella polizia.

2.* II Ministro di Grazia e Giustizia presiede all'amministrazione del-

la giustizia civile e crirainale. Egii ha sotto di se i tribunal]', i giudici,

i cursori, i procuratori, gli avvocati e le loro camere di disciplina ecc.

Egli ne riferisce a chi di diritto per le grazie da concedere e per le do-

mande di riabilitazione: decide dei casi, nei quali ha luogo 1'estradizio-

ne: si occupa della statistica giudiziaria, della raccolta periodica delle

leggi e degli atti del governo.

3. II Ministro delle Finanze amministra le proprieta ele rendite dello

Stato, le miniere, le cave, i diritti fiscali, e le proprieta della Camera

apostolica, le dogane, lejtasse dirette e indirette, il debito pubblico, il

bollo e registro, le ipoteche, le poste ed il lotto. II detto ministro propone
le nuove tariffe, riunisce i bilanci cd i conti di ciascun rainistero,e dopo
che 1' esame ne e stato falto da tutto il Consigliodei ministri, egli ne for-

ma il bilancio edil conto generale dello Stato. I segretarii ed i consiglieri

della Camera apostolica, come anche i consiglieri fiscali per gli affari

contenziosi, sono addetti a questo ministero. Le guardie di tinanza di-

pendono da esso.

4. II Ministro di agricoltura, industria, commercio, belle arli e lavori

pubblici si occupa di tutto cio che concerne 1' incoraggiamento e lo svi-

luppo del commercio, dell' industria e dell' agricoltura, di tutto cio che

riguarda la conservazione dei monument! antichi, le belle arti e 1'esecu-

zione dei lavori pubblici. Sono egualmente sotto la sua dipendenza le

camere e gl' istituti commerciali, le horse, gli agent! di cambio, la navi-

gazione interna, la marina mercantile, i capitani dei porti, le proprieta

industrial! e letterarie, i pesi e misure, le manifatture, gf interessi agri-

coli, la concessione delle fiere e mercati, la sorveglianza dei pubblici an-

tichi monumenti e la loro conservazione, le strade nazionali, i lavori

idraulici dello Stato e delle province, il miglioramento c la manutenzione

dei porti, i ponti e i canali, ma solo quelli che non sono ne provincial!,

ne municipal!, i lavori del Tevere e delle sue rive, com' anche delle pa-

ludi Pontine, i nuovi edifizii ad uso dei varii minister!. II consiglio

delle belle art! ed il corpo degli ingegneri civili dipendono da questo

ministero.

5. II Ministro delle Armi provvede all'organizzazione, alia disciplina,

all' amministrazione deH'armata, alia vigilanza della conservazione- del-

le piazze che servono alia difesa dello Stato. Tutti i corpi di linea a pie-

di e a cavallo, il genio, 1'artiglieria, le fortezze d'ogni ordine, compre-

sovi anche il forte S. Angelo, e qualunque altra opera di difesa militare,

sia all' interno, sia alia frontiera, le armi, gli arsenali
,

le polveriere, le
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armerie, le casormc, gli ospedali militari, dipendono dal suo ministero.

La gendarmeria ne dipende pure, ma un rcgolamento particolare fissa i

limit! di questa dipendenza.

Consiglio di Stato.

A lato del Consiglio del ministri, vi e un Consiglio di Stato, le funzioni

e le attribuzioni del qualc sono quasi eguali a quelle dei Consigli di Stato

delle altrc nazioni d' Europa. Esso si compone di nove consiglieri ordi-

narii e di sei straordinarii. Un Cardinale ne e il presidents, ed un Pre-

lato il vice presidente, con un segretario e gli altri impiegati necessarii al

servizio. Quando il presidente non assiste al consiglio ,
e rappresentato

dal vice-presidente, il quale, allorche non presiede, da il suo yoto come
tutti gli altri consiglieri.

Questi devono avere 1' eta alraeno di 30 anni
,
essere nati sudditi

dello Stato o ayervi dimorato costantemente per died anni, e godere
del pieno e libero esercizio dei diritti ciyiii.

I consiglieri straordinarii non funzionano abitualmente, ma sono chia-

mati dal presidente, secondo 1'ordine della loro nomina, in caso d'assenza

d' uno dei membri o nelle circostanze speciali. II segretario del con-

siglio ne redige gli atti.

La nomina del yice presidente, dei consiglieri, del segretario e de-

gli impiegati e fatta dal Santo Padre per mezzo del presidente. Le fun-

2ioni dei consiglicri ordinarii e dei segretarii, sono incompatibili con la

professione di avvocato e di procurator, all' eccezione degli ayvocati

concistoriali, in cio die concerne le loro funzioni nel sacro concistoro.

Due specie di affari sono trattati nel Consiglio di Stato: la prima

comprende quei che sono o goyernatiyi, o puramente amministratiyi; la

seconda quei che appartengono al contenzioso amministratiyo,

Circa agli at'fari della prima categoria il Consiglio si divide in due se-

zioni
;

1' una per le materie legislative e finanziarie, Taltra per gli affari

interni. Le piu imporlanti sono riservate alia assemblea generale, le altre

yengofio trattate nelle sezioni rispettive.

Sono considerati come affari piu importanti i progetti delle nuove leg-

gi, quelli del sistemad'organizzazioneamministrativa o giudiziaria, 1'in-

terpretazione delle leggi e degli ordini sovraui
,
la questione di compe-

tenza tra i diversi ministri, I'esame dei regolamenti municipali, 1'appro-
yazione di tutti gli atti dei consigli provinciali nella parte riservata a Sua

Santita, e tutti gli affari che il Santo Padre rimette direttamente all'esa-

me del Consiglio. I progetti per le nuove leggi e le modificazioni d'or-

ganizzazione amministrativa o giudiziaria, sono sottoposti all'esame del

Consiglio di Stato, dopo che ne e stata riconosciuta Fopportunita dal Con-

siglio dei ministri. Sulla proposta del presidente, o sulla domanda di un

ministro, gli affari
, purche non riservati

, possono essere esaminati dal-
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1'assemblea generale. Le sezioni, anche allora che non vi deve essere

riunione generale, esaminano gli affari e ne preparano la discussione. II

veto delConsiglio negli affari non contenziosi e puramente consultivo, ma
in quelli contenziosi i consiglieri sono giudici nei modi e nei limiti deter-

minati dalla legge.

II presidente presenta al Gonsiglio gli affari che gli sono stati rimesst

dal S. Padre. I ministri, sia collettivamente, sia separatamente ,
indiriz-

zano al presidente rapporti, domandando che sieno esaminati e discussi

nei Consiglio.

II scgretario distribuisce gli affari alle sezioni dietro gli ordini del'

presidente. I ministri possono intervenire alle sezioni, o all'assemblea ge-

nerale, ma senza dare il loro voto. Allorche il presidenle o il vice presi-

dente dichiara chiusa la discussione, si passa immediatamente alia vota-

zione. L'assemblea generale non puo decidere che allorche i consiglieri

sono almeno al numero di sei, di cui cinque ordinarii, oltrc al presidente

ed al vice presidente.

Le sezioni non possono deliberare, senon quando i consiglieri sono al-

meno al numero di tre, due dei quali sempre ordinarii.

II voto espone lo stato dell'affare sottomesso all' esame delle sezio-

ni o dell'assemblea generale, e contiene imotivi sopra i quali s'appoggia-

no le opinioni contrarie alia decisione e le ragioni di questo disaccordo.

E sottoscritto da tutti i membri presenti. Allorche il Santo Padre stesso-

rimette al Consiglio 1' esame d'un affare, il presidente s'incarica di fame

conoscere il voto al Sovrano Pontefice, altrimenti egli lo rimette al Con-

siglio dei ministri o al minislro competente. Secondo il rapporto del mi-

nistro competente, e dopo avere inteso (quando crede opportune di far-

lo) il Consiglio dei ministri, il Santo Padre decide se il voto deve adot-

tarsi, ed in tal caso, viene inserito negli atti del Consiglio.

La riunione generale ordinaria si tienc una volta la settimana, quelkfc

delle sezioni due volte. Quelle straordinarie hanno luogo tutte le volte

che il presidente 1' ordini.

Consulta di Stato per le Finanze.

QuestaConsulta e composta di consultori, scelti da SuaSantita sulla pro-

postadei consiglieri provincial!, ed il lor numero e eguale a quello delle

province. Questo numero e aumentato di un quarto, che rappresenta la

cifra dei membri riservati alia nomina diretta del Santo Padre. Questa

Consulta ha per presidente un Cardinale nominate dal Santo Padre, ed un

vice presidente, che ne prende le funzioni nei caso di assenza : quest!

puo votare, quando non presieda alia riunione. La Consulta ha un segre-

tario, un capo di contabilita, e gl' impiegati necessarii.



ORGANIZZAZIONE DEL GOYERNO PONTIFICIO 489

11 segretario ha la custodia del registri, degli atti e del processi ver-

bal! delle deliberazioni. II capo della conlabilila e incaricato dei rapporti

e di tutte le operazioni che risguardano i conti.

OgniConsiglio di provincia forma una lista di quattro candidati per la

scelta del cousultore, che deve far parte d' una delle classi appresso de-

scritte :

1. Di coloro che posseggono, o in cilia o in campagna, in ragione di

diecimila scudi di beni slabili
;

2. Di coloro che hanno un capilale di dodici mila scudi, un lerzo de'

quali in fondi
,
ed il reslo in elTelli pubblici o in capitali impiegali nel

commercio, nell' induslria o nell' agricollura ;

3. Di coloro che sono rellori, professori o membri dei collegi ,
delle

universila dello Slalo, sia in alliYila
,

sia in riliro
, purche posseggano

due mila scudi in beni slabili. Qucsli slabili deyono essere siluali
, per

piii della mela del lor Yalore
,

nella provincia ,
cui apparliene il candi-

dalo. La mela sola dei candidati potra essere scella nelle due ullime clas-

si, 1'allra mela lo sara sempre in quella dei proprielarii.

Non possono essere consuliori i debilori dello Sia to
,

i suoi affiltuarit

e tulli coloro che hanno dei rapporli d'inleresse col Governo, o che sono

riconosciuti civilmenle ina.bili. II Sanlo Padre poi sceglie i.candidali a

seconda del rapporto del Minislro dell' Inlerno.

Una lerza parle dei consuliori Yiene rinnovala nel corso di due anni
;

e cio in rapporlo alia loro anzianila. II loro surrogamenlo ha luogo nelle

forme e nelmodo sopradescritlo. Quand'essi fmiscono d'esercilare le loro

funzioni
, qualunque ne sia il motiro

,
nel corso dei due anni

,
il Sanlo

Padre sceglie i nuoYi consultori fra i candidali gia proposli, OYYero or-

dina che il Consiglio proYinciale formi unanuovalisla. Allorche la nomina

ha luogo in tal guisa, quegli che e surrogalo, non siede alia Consulta che

per il tempo in cui il suo prodecessore Yi sarebbe reslato. I consuliori

devono immedialamenle cessare dalle loro funzioni, fin dal momento in

che, per una circostanza qualunqne, si trovino in uno dei casi che gli

avrebbero resi inabili ad essere elelli. Se Sua Sanlila credesse doYere

sciogliere la Consulla, si procederebbe alia sua nuova composizione nel

modo sopraindicalo.

Gli oggelli principal! delle deliberazioni della Consulta sono: 1'esame e

la reYisione dei conti prevenlivi e consu'nlivi dello Slalo. Non solo Yiene

sottomesso al consiglio il conlo preventive delle spese ordinarie, cioe di

quelle che sono indispensabili all'andamenlo del governo, ma eziandio

quello delle spese variabili secondo le circoslanze.

Al principiare d'ogni periodo di sei anni, il Consiglio precede all' esa-

me del conto prevenlivo delle spese ordinarie per assoggetlarlo air ap-

proYazione soYrana, affinche abbia forza di legge nel corso di sei anni

conseculivi. In ogni anno si precede all'esame del conto delle spese stra-

ordinarie.
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L'esame c la rcvisione del bilancio c del rendiconti, comprendono non

solamenle ii conto generate ,
ma anche i conli particolari di ogni ammi-

nislrazione compresa nel bilancio.

La Consulta
,

nel caso in cui si tratla di conti relativi a spese gia fat-

te, pronunzia il suo giudizio per via di una sentenza assoluta.

II parere dellaConsulta e richiesto tutte le volte die si tralta di creare

e di estinguere dei debiti
,

di stabilire delle nuove imposte ,
di soppri-

mere o di diminuire quelle che esistono, d'adottare un nuovo metodo di

ripartizione o di esigenza ,
di confermare i contratti esistenti o di fame

degli altri, che interessino la pubblica amministrazione.

Egualmente e richiesto il suo parere sui cangiamenti o sulle modifica-

zioni delle tarifYedoganali, sui raezzi piu adatti a far prosperare 1'agricol-

tura, Tindustria
,

il commercio
,
e sui trattati commerciali da conchiu-

dersi, per gli articoli risguardanti le finanze.

Nel mese di Settembre che precede lo spirare di ogni sessione, il Mi-

nistro delle Finanze trasmette al presidente i conti preventivi delle

spese ordinarie, e, nel mese di Settembre di ogni anno, quello delle spe-

se straordinarie,. 1'uno e 1'altro colle sue osservazioni.

II presidente fa eseguire ,
dalla commissione di contabilita

,
i lavori

preparatorii per la revisione, affinche la Consulta possa occuparsene nel-

la sua piu prossima seduta.

Allorche, in altre circostanze
,

si vuol dimandare il parere della Con-

sulta, il Ministro delle Finanze
,
e gli altri Ministri trasmettono al presi-

dente la posizione cogli atti relativi. Quando si tratta d'affari important! il

presidente elegge un relatore,o li rimette ad una commissione di tre o cin-

que consiglieri, che debhono preparare la discussione e fare il rapporto

all' assemblea. Se la Consulta ne abbisogna, fa richiedere ragguagli al

ministro rispettivo per mezzo del presidente.

I rendiconti sono sottoposti ad un duplice esame
,

1' uno preliminare ,

1' altro definitive. II preliminare e fatto da una commissione di cin-

que membri
,

assistita dal capo della contabilita. La commissione fa il

rapporto motivate, e i suoi membri sono, 'per questo motivo, obbli-

gati di trovarsi a Roma tre mesi prima della convocazione dellaConsulta.

L'esame e la sentenza defmitiva appartiene al corpo intero dei consultori,

<;ompresivi i membri della commissione.[Quest'ultima fa conoscere il suo

opinamento alle parti interessate, che possono presentare le loro osser-

yazioni nello spazio perentorio di venti giorni. La Consulta pronuncia po-
scia la sentenza definitiva.

I ministri possono assistere alle sedute
,
ma non possono dare il lo-

ro voto.

II Consiglio non puo deliberare che allorquando i due terzi dei mem-

bri, che lo compongono ,
si trovano presenti, oltre il presidente e vice-

presidente.
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Le dclibcrazioni hanno luogo alia maggiorita dei yoti
;
sona consulli-

ve e proffcrite sotto forma di voto, eccetto le sentence giudicatorie. Quc-
ste sentcnze sono definitive, e per ottenerne I'effelto di ragione ,

il fisco

deve presentarsi avanti i magistrati competenti nello spazio voluto dalla

legge. Le deliberazioni, di ({ualunque natura csse sieno, sono motivate,

iirmate da tutti i membri presenti e dal segretario. II Cardinale presi-

dente ne fa rapporto al Santo Padre per riportarne 1' approvazione. Le

deliberazioni che si adottano in seguito alia dimanda di un Ministro, so-

110 a lui rimesse, perche egli stesso ne riferisca al Santo Padre.

Le riunioni ordinarie della Consulta hanno luogo tre volte per settima-

na
;
le straordinarie, allorquando il numero e 1'importanza degli afiari lo

esigono, e il presidente giudica opportuno di fame 1'inyito.

La durata dclle sessioni nel primo anno del sessennio e di quattro me-

si
,
ed e limitata a tre negli altri anni eonsecutivi. II Santo Padre si ri-

serva la facolta di sospendere le sessioni
,
ed anche di sciogliere intera-

mente la Consulta nel corso delle sessioni.

Essendo vacantc la Sedc
,

le riunioni sono sospese di pieno diritto
,
a

meno che non sia altrimenti ordinato dal Sacro Collegio.

Se la Consulta venisse a disciogliersi durante la discussione dei nuovi

preventivi, i provvedimenti contenutinei preventivi ordinarii precedent!
sono mantenuti fino a nuovo ordine.

Le funzioni di consultore sono gratuite ; pero i consultori scelti dalle

province possono percepire sui fondi provincial! una indennita
,
corri-

spondente alle spese di viaggio o di dimora nella capitale. 1 consultori

scelti direttamente da Sua Santita, hanno una indennita sul tesoro puh-

blico, se essi non sono in altro modo provveduti. 11 segretario ,
il capo

della contabilita, tutti gli altri impiegati sono a carico dello Stato.

Divisione lerritoriale e governo dello Stato

Lo Stato pontificio e diviso in legazioni, delegazioni, governi e comu-

ni, in conformita alia legge del 22 Novembre 1850.

Secondo questa legge, lo Stato pontificio tutto intero e diviso in quat-

tro legazioni, oltre il circondario di Roma.

II circondario di Roma si compone della capitale e della comarca, piii

delle province di Yiterbo ,
Civitavecchia e Orvieto, divise in governi e

comuni.

Le province appartenenti ad ognuna delle quattro legazioni sono :

I. Rologna, Ferrara, Forli, Ravenna.

II. Urbino e Pesaro
, Macerata con Loreto

,
Ancona

,
Fermo

,
Ascoli ,

Camerino.

III. Perugia , Spoleto ,
Rieti.

IV. Velletri, Frosinone
, Benevento.
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II governo di ogni legazione e affidato ad un Cardinale
, col litolo di

Legato della Santa Sede. II luogo di sua residenza e determinato da Sua
Santita. Rappresenta il Sovrano nella sua legazione ; provvede al man-
tenimento dell'ordine pubblico per mezzo di efficaci misure, e disponen-
do della forza pubblica di qualsiasi corpo, e ponendosi di concerto col go-

verno, ove occorra. Trasmette gli ordini superiori e i suoi proprii ai De-

legati, Governatori ed altri funzionarii, onde siano eseguiti. Esercila 1'alta

sorveglianza per 1' eseguimento delle leggi, e sulla condotta dei magi-

strati, funzionarii ed impiegati, facendone rapporti al Sovrano, e indican-

do i soggetti che converrebbe tenere in considerazione per impiegarli, o

dare loro avanzamenti. Propone a Sua Santita, col proprio opinamento ,

i progetti presentati per grandi opere pubbliche, e per miglioramenti che

sono considerati come utili alia prosperita del commercio, deH'industria,

dell' agricoltura, ed ai bisogni della legazione.

Decide, nell' interesse provinciale o comunale, le controversie che in-

sorgono fra le province o coinuni appartenenti alia sua legazione. Esa-

mina gli atti di ogni Consiglio provinciale, non che le deliberazioni dei

delegali e della loro commissione governativa. Li approva ,
o li ratifict

in cio che e di sua competenza, e sottomette alia sovrana approvazione,

esprimendo il proprio suo parere a questo riguardo , gli atti che banns

d' uopo di essere sanzionati.

Rivede, per darne il suo parere, le sentenze sindacatorie sui conti con-

suntivi dei comuni e delle province e le altre risoluzioni riguardanti gii

interessi dei comuni. Un tale ricorso e devolutivo, sempre che il Cardi-

naleLegato non ordini con suo rescritto che I'esegmmento ne. resti prov-
visoriamente sospeso.

Concede alle province ed ai comuni, con piena cognizione di causa e

nei limiti prescritti dalle leggi ,
la facolta di alienare

,
di transigere ,

di

contrarre debiti ed esercita una tutela superiore ,
nell' interesse degli

uni e degli allri.

II Cardinale Legato e assistito da un Consiglio , composto di quattro

consiglieri, d' un segretario generale, d' un direttore di polizia e del nu*-

mero necessario d' impiegati subalterni: tutli nominati dal Sovrano. Que-
sto Consiglio si riunisce regolarmente due volte per settimana

,
e straon-

dinariamente tutte le volte che la moltiplicita e 1' urgenza degli affari lo

esigono.

Quando si tratta d' affari relativi ai preventivi e ai consuntivi
, ogni

consigliere ha voto deliberative, e la maggiorita dei voti costituisce la

deliberazione
;
in caso di parita ,

il voto del Cardinale decide.

Negli affari che non sono sottoposti dalla legge al voto deliberativo, il

Consiglio puo essere consullato, ma il solo voto del Cardinale e decisive-.

Sono chiamati alle funzioni di consiglieri le persone che si distinguono

per le loro cognizioni amministrative, e particolarmente quelle che hanno
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esercitato con distinzione le funzioni di consultori presso i detegati ,
di

gonfaloniere ,
o di consigliere provinciate.

II Consiglio e rinnovato per meta in ogni triennio; allo spirare del

primo periodo triennale, a questa rinnovazione si procede per estrazione

a sorte
, poscia per turno d' anzianita. I membri che escono, possono es-

sere rieletti.

II Cardinale Legato corrisponde ordinariamente col Cardinale Segreta-

rio di Stato. La sua nomina si fa per mezzo di Breve che lissa la durata

della sua legazione. La sua autorita non si estende agli afiari di giuris-

!izioni ecclesiastiche o giudiziarie.

Province o Delegazioni.

Ogni provincia e aniministrata da un funzionario che ha il titolo di

Delegato ed e nominate dal Santo Padre. La provincia piglia il nome di

Delegazione. II Delegato esercita un'autorita governativa e amministra-

tiva. Esso e incaricato della polizia ordinaria
;
deve prender nota dei de-

litti, raccoglierne le tracce, ricercarne gli autori e mettere i colpevoli
dal momento del loro arresto a disposizione dei giudici e tribunal! com-

petenti. Pubblica e fa eseguire le leggi, provvede alia pubblica sicurez-

za, alia salubrita ed al buon ordine delle prigioni ,
alia guardia, alia di-

sciplina ed ai bisogni dei detenuti. Indirizza al governo dei rapporti

sullo stato e sui bisogni della provincia ,
del commercio, dell' indu-

slria ed agricoltura e propone i provvcdimenti opportuni. Egli ha nei li-

miti determinati la sorveglianza ordinaria degli interessi della provincia e

dei comuni, ed esercita una autorita disciplinare sui loro impiegati.

Ogni due anni egli visita i comuni per osservare lo stato della loro

amministrazione, riconoscerne e correggerne i difetti e fame rapporlo al

governo. Dispone della forza pubblica per 1'esecuzione delle leggi, ed in

casi urgentissimi, delle altre forze militari
;
in questi casi egli e lenuto a

fare immediatamente un rapporto al ministero competente. In fine il De-

legato ha delle altre altribuzioni slabilite con leggi e regolamenti special]'.

Ad ogni Delegato e addetto un segretario che 1' assiste negli affari di

polizia, un segretario di delegazione con un numero sufficiente d' impie-

gati subalterni
,
ed una congregazione governativa, composta di quattro

consultori tutti di nomina Sovrana. Uno di loro deve essere sempre nati-

vo o possidente del capo-luogo ,
o almeno ivi domiciliato da dieci anni.

Un altro deve appartenere ad una delle Comuni della provincia, posse-

dervi, o avervi dimorato per dieci anni.

Ambedue debbono avere trent'anni compiuti, essersi distinti colla loro

buona condotta politica e religiosa, aver cognizioni amministralive o le-

gislative, o aver sostenulo, sia impieghi del governo ,
sia funzioni pro-

vincial! o municipal!.
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Gli altri sono scelti fra i consiglieri provincial! e cessano, in qucsto

caso, di far parte del Consiglio.

La congregazione governativa si riunisce regolarmente due volte per

settimana, sotto la presidenza del Delegato e straordinariamente quando
il Delegato lo giudica a proposito.

Ogni consultore ha voto deliberative nell'esame e nell'ammissione dei

bilanci e dei rendiconti, come negli altri alTari die vi hanno relazione.

La maggioranza dei voti costituisce le deliberazioni. Negli altri affari

che non sono espressamente menzionati dalla legge, i consulted non ban-

no che voto consultivo, e tocca al Delegato di decidere. 11 segretario di

Delegazione e chiamato a dare il suo voto consultivo, ed anche delibe-

rative, nel caso di parita o di mancanza del numero legale dei voti.

Questa congregazione si rinnova per raeta ad ogni tre anni. Questo
rinnovamento ha luogo, la prima volta per mezzo della sorte, in seguito

per anziauita. I membri che escono possono esscre rieletti. La compe-
tenza del Delegato non si estende agli affari ecclesiastic! o giudiziali.

Govern*.

Le province o delegazioni si dividono in Governi
;
in ogni capo-luogo

di Governo siede un magistrate nominate dal Sovrano ed ha titolo di Go-

vernatore.

Tutti i Governatori hanno le stesse attribuzioni, sebbene appartengano
a classi diverse. Essi hanno F esercizio del potere giudiziario, civile e

criminale, nei limit! determinati dalla legge, e sono incaricati della po-
lizia sotto 1' autorita del Delegato. Essi non possono intervenire negli af-

fari amministrativi, salvo i casi in cui ne vengano incaricati dai Dclega-
ti. Devono mantenere 1' ordine pubblico, provvedere alia pubblica sicu-

rezza, in conformita delle leggi, e sono incaricati dell'ispezione superiore

degli spettacoli, tiere e mercati. Giudicano in appello le decisioni dei

magistral! municipal!, relative alia polizia urbana e rurale.

Amministrazione provinciate.

All'infuori di questi due ordini di amministrazione governativa, ogni

provincia possiede un Consiglio provinciate, cheveglia agfintercssi della

Provincia, all' amministrazione de' suoi beni, diritti e rendite d' ogni spe-

cie, come a' suoi iuteressi passivi ed attivi; e principalmente a quello che

concerne le strade provincial! e la lore manutenzione, i local! destinati

alia residenza delle Autorita governative e giudiziarie, la percezione del-

le imposte, 1'alloggio della forza pubblica e di polizia ,
il mobiliare im-

piegatovi, quello del Delegato e del suo segretario ;
le spese dello stesso

genere necessarie ai tribunal!
, agli ospedali ed agli altri stabilimenti

pubblici; la regolarita della riscossione delle imposte e la loro ripartizio-
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lie proporzionata ;
inline tutti i servizi ordinarii , e quelli che possono es-

sere richiesli dal bisogno o dal vantaggio della provincia.

L'ammiuislrazione provinciale e retta da un Consiglio ed esercitata

esclusivaraente da una Commissione amministrativa.Questa Commissione

e composta di tre racmbri scelti dal Consiglio provinciale nella classe del

possidenti eleggibili a consiglieri. La nomina del Consiglio e sottomessa

all' approvazione del Delegate e della Congregazione con voto delibera-

tivo. I membri della Commissione restano in carica per due anni. Al fi-

nire di ogtii bieunio possono essere oconfermali o rinnovali. Sono ad-

detti alia Commissione : un segretario contabile
,
uno o piii ingegneri ,

un ricevitore ed altri impiegati , giudicati necessarii dal Consiglio. Que-
sti sono nominal!, confermati od esclusi dal Consiglio slesso in ogni bien-

nio. Per cio che concerne i lavori pubblici ,
la Commissione si accorda

con 1' ingegnere, presenla al Consiglio il preventive delle reudite e delle

spese annual!
,
e da il rendicontojinnuale della sua geslione.

Le spese da farsi sono divise in due parti : 1'una delle spese ordina-

rie, e 1 altra delle spese nuove e straordinarie, quelle cioe che si riferi-

scono a lavori nuovi e straordinarii sottoposti alia approvazione del Con-

siglio. La Commissione non puo fare altre spese, cbe quelle ammesse nel

preventive ed approvate. I mandati deggiono essere firmati da due mem-
bri della Commissione e dal segretario contabile, e devono indicare il ti-

lolo del preventive ,
al quale la spesa si riferisce. E ihibito al ricevitore

di pagare i mandati che non hanno tutte le formalita prescritte. In caso

di urgenza assoluta, la Commissione puo deliberare una spesa, ma essa

non puo effettuarla, se non e stata approvata dal Delegato e dalla sua

Congregazione con voto deliberative. In questo caso
,

il maudato deve

annunziare 1' urgenza, la deliberazione e 1' approvazione data.

I mezzi per sopperire alle spese sono: le reudile proprie della provin-

cia, e le imposte votate dal Consiglio provinciale. Nelle liti attive e pas-
sive

(
o innanzi ai magistral! giudiziarii ,

o a quelli del contenzioso am-

ministrativo), e nella stipulazione dei contratti, la Commissione puo rap-

presentare la provincia, ma non puo procedere senza 1' autorizzazione

del Consiglio provinciale.

I membri della Commissione amministrativa sono personalmente e so-

lidariamente responsabili della lore gestione.

II Consiglio provinciale e composto di tanli consiglieri, quanti sono

i governi della provincia. I consiglieri sono nominati dal Sovrano sulla

proposta dei Consigli municipal!. 11 Consiglio di lulte le Comuni che

compongono il Governo, presenta, a questo effelto, al Delegato una terna,

I candidati devono essere nati nella provincia, o avervi domicilio da

10 anni, aver compito 1'eta di anni trenta, godere del pieno esercizio

dei loro diritti civili
,
avere le cognizioni necessarie ed una condolta po-

litica e religiosa irreprensibile.

Essi devono poi appartenere^ad una delle classi seguenli ,
cioe :
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1." A quella dei nobili o dei proprietarii delia provincia, che possie-
dono almeno seimila scudi in fondi rustic! o urban!

;

2." A quella dei proprietarii degli stabilimenti industrial! o dei princi-

pal! commercianti, possidenti almeno sc. 1,000 in fondi rustici od urbani
;

3. A quella delle persone che hanno di gia sostenuto incarichi ammi-

nistrativi, dei professor! di scienze e di arti liberal!
, possidenti almeno

000 scudi in fondi rustici od urbani.

Non possono essere candidali: i membri della Commissione, durante il

tempo delle loro funzioni, fin a tanto che non hanno reso conto della loro

gestione, e ottenuta la sentenza assolutoria della loro amministrazione, i

debitori, gli appaltatori, e tutti quell! che sono legal! verso 1'amministra-

zione da contratti o affari qualunque, interessati nella amministrazione

provinciate, o che hanno dei conti a renderle, inline, tutti quelli che la

legge esclude dagli impieghi civili.

II Delegato , dopo avere ricevuto le terne dei candidati dei Consigli

municipal!, le trasmelte al Cardinal Legato, che le sottopone, accompa-

gnate col suo parere, al Sovrano.

I membri del Consiglio provinciale sono rinnovati
, per un terzo ogni

due anni, in maniera che dopo sei anni il Consiglio e tutto rinnovato.

Nei due primi biennii si rinnovano con la estrazione a sorte, poscia per
turno di anzianita. II Consiglio si riunisce una volta 1'anno. E presieduto

e couvocalo dal Delegato. La durata della sessione non puo oltrepassare

1 yenti giorni. La riunione e legale, se due terzi dei consiglieri disponi-

bili vi assistono. Si tiene a porte chiuse e le deliberazioni sono adottate

a pluralita di voti, ed a scrutinio secreto.

II Consiglio nomina nella sua prima seduta un segretario ed un vice-

segretario, fissa il numero, le attribuzioni
,

i soldi e la disciplina degli

impiegati addetti alia commissione amministratiya, e precede alia loro

nomina.

In conformita alia legge relativa alia Consulta di Stato per le Finan-

ze, quando occorre di presentare al Santo Padre la terna dei candidati

per la nomina d'un consultore, il Consiglio deve avanti tutto formare

una nota di quattro persone che riuniscano i requisiti prescritti dalla

legge suddetta.

Gli affari che tratta il Consiglio, sono in generale ,
tutti quelli che ri-

guardano o possono riguardare 1' amministrazione interna della provin-

cia, e principalmenle il conto preventivo ed il conto consuntivo. In cio

che riguarda il preventivo, il Consiglio ne discute separatamente gli ar-

ticoli
,
delibera sulle nuove intraprese di strade

, ponti ed altri pubblici

lavori. I lavori saranno, od eseguiti per via di appalto, o per economia;
in quest' ultimo caso, uno o piu consiglieri sono incaricati della sorve-

glianza.

II Consiglio delibera egualmente sulla costruzione o la soppressione
delle strade provincial! ,

e loro classificazione.
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'Si occupa della statistica della provincia, delibera sui reclami del con-

sigli municipal!, in cio che riguarda il loro rapporto d'interessi colla pro-

vincia, e finalmente sulle somme, per le quali devono contribute i co-

muni
,
col mezzo delle imposte autorizzate dalla legge.

La quota, per la quale ogni comune deve contribuire alle spese or-

dinarie e straordinarie, e fissata dal consiglio in una proporzione equa;

c, avuto riguardo all'iitilita, le spese necessarie per la creazione di nuovi

stabilimenti pubblici provincial! sono attribuit'e per una quota maggiore
ai comuni, in cui tali stabilimenti sono creati.

La ripartizione delle contribuzioni sui fondi rustici ed urbani e fatta dai

cancellieri del censo, quella delle altre conlribuzioni dai municipii.

Una commissione ad hoc
,
nominata e scelta nel consiglio, esamina

i capitoli del conto degl' introiti e delle spese effettive, e tutto il con-

siglio 1'approva. 11 giudizio definitive appartiene al Delegate e alia sua

Congregazione.
II consiglio e pure tenuto di dare il suo avviso in risposta alle que-

stioni che gli sono indirizzate nell' interesse della provincia. II consiglio

Eon delibera che sugli affari di cui si parlo di sopra. Ma esso puo, sotto

forma d' una semplice petizionc, indirizzarsi al Santo Padre, e sempre
esclusivamente nell

1

interesse della provincia , proporre tutte le misure

che credera atte a incoraggiare e migliorare 1'agricoltura ,
il commercio

e 1' industria
,
a conservare le foreste, a prevenire le malattie cagionale

dall'insalubrita dell'aria e del suolo, a contribuire al miglioramento del-

1'alimenlazione delle classi agricole, dell'educazione e del lavoro delle

classi indigenti. Gli atti che non si limitano agli interessi della provincia,

che furono oggetto d'una deliberazione d'una riunione non legale, o che

eltrepassano il potere accordato al consiglio dalla presente legge, son nulli

e senza alcun valore.

I consigli provincial! non possono corrispondere fra di loro
,
salvo che

la loro corrispondenza non tratti dei lavori di comune interesse o di

misure utili all'agricoltura e al commercio, che richiedono il concorso

delle province limitrofe. In questo caso la corrispondenza puo aver

hiogo per mezzo del Delegato. Se circostanze special! esigono il concorso

di province appartenenti a differenti legazioni, la corrispondenza ha

luogo per mezzo del Cardinale Legato.
E proibito al consiglio di pubblicare notificazioni o proclami per qual-

siasi motivo
, salvo che non si tratti di avvisi emanati dalla commissione

amministrativa pei bisogni dell'amministrazione. Ogni deliberazione pre-
sa dai consiglieri riuniti sotto forme illegali e nulla di pien diritto, e i con-

siglieri che vi hanno parlecipato cadono sotto 1'applicazione della legge
contro le radunanze illegali.

Serie V, vol. V, fac. 310. 32 14 Febbraro 1863.
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La polizia dcllc riunioni appartiene al Dclegato o a colui die presiede
in sua vcce; egli puo sospendcre la sessionc, dandonc avviso al Cardinal

Legato.

II Santo Padre puo pronunziare lo scioglimcnto del consiglio, ordinan-

do 1'elezione di nuoyi consiglieri.

Se un consigliere si assenta senza giusto motive da due session!

consecutive
,

il Delegato , sull'aYviso deila sua Congregazione ,
ne av-

yerte il Cardinal Legato, il qualc, dopo aver scntito il consiglio di le-

gazione, puo dichiarare dimissionario il consigliere e proporre al Santa

Padre la scelta d' un nuovo consigliere. Questa scelta puo esser fatta

fra gli individui inscritti sulle lisle presentate dai consigli municipal!.

Sc il consiglio non si riunisce o non si puo riunire legalmente, o se

riunito legalmente rifmta di dcliberare sul bilancio e sulla quota- parle-

contributiva dei comuni
;

i conti
,

le spese e la quota-parte contributiva

sono fissati dal Delegato col YOto deliberative della sua Congregazione.

I processi verbali della sessione sono firmati dai consiglieri e trasmessi

alia Dclegazione. II Delegato e i suoi consiglieri esaminano e discutono

tutto quello che fu oggetto delle deliberazioni del consiglio, e quello che

da questo e proposto. II Delegato sottoraette quindi i processi verbali
,

accompagnati dal suo parere motivate, al Cardinale Legato. Questi decide

insieme coi consiglieri sull'approvazione defmitiva dei processi verbali
,

ad cccezione di quclli che richiedo.no 1'approvazione del Sovrano, e li

rinvia quindi al Delegato con un decreto il quale ordina che sieno messi

in esecuzione.

E riservata al Santo Padre, dietro il rapporto del Legato e del consigllo

dei Ministri, 1'approvazione:

1. Delle spese riguardanti i lavori pubblici in istretto rapporto con

quelli dcllo Stato
;

2. Dei contratti coi quali vengano alienati fondi rustici od urbani pel

yalorc di oltre 5000 scudi;

3. Degl'imprestiti da contrarsi per simile somrna.

Dopoche ii Santo Padre ha dato la sua decisione, .il Cardinale Legato

trasmette i processi verbali al Delegato, incaricandolo di fame eseguire le

disposizioni conformemente alle leggi.

Tale e 1'ordinamcnto provinciale. Passiamo ora all'esposizione dcll'or-

dinameuto comunale.

Ordinamento comunale.

Ogni Comune ha un consiglio cd uua magistratura municipale, ai quali

e affidata la spedizione degli affari proprii del comune
,
conformemente

alia legge del 24 Novembre 1850. Questa legge divide i comuui in cin-

que classi :
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l.
a

Quelli maggiori di 20 mila abitanti;

2.
a
Quelli miuori di 20 mila abitanti e maggiori di 10 mila

;

3.
a

Quelli rniuori di 10 mila e maggiori di 5 mila;

4.
a
Quelli minori di 5 mila e maggiori di mille;

5.
a
Quelli che non contano mille abitanti.

I distretti riuniti e aggregati insieme sono considerati come facienti

parted' un solo comune, ma benche dipendenti dal comunc principale,

essi conseryano la loro propria esistenza. Ogni comune ha un consiglio

cd una magistratura (corrispondente a Municipio). I comuni di prima

classc hanno 36 consiglieri, quelli di seconda classe 30, quelli di terza

24, quelli di quarta 16 e quelli di quinta 10 consiglieri. Un numero di

consiglieri proporzionato alia classe del comune e destinato alia magi-

stratura.

Quesla magistratura e composta d' un capo di otto magistral! nei co-

muni di prima classe
;
d' un capo e di sei magistral! in quelli di seconda

e terza classe; d'un capo e di quatlro magistral! nei comuni di quarla

classe
;
finalmente d'un capo e di due magislrati in quelli di quinla classe.

II capo puo essere scello fra le persone che non fanno partc del consi-

glio. Se e scelto fra i consiglieri, egli dev' essere surrogate.

I capi delle magistralure delle cilia sono designali solto il nome di

Gonfalonieri; ess! portano illilolo di Priore negli allri dislretti. I membri

della magislralura sono chiamati Anziani. Sono ecceltuale le cilia di Ro-

ma e di Bologna, ove il capo della magistratura e chiamato Senatore, e i

membri Conservatori.

Un sindaco e due addelli rappresenlano i comuni delli appodiatm.
Due ecclesiaslici ,

nominal! dal Yescoyo per rappresentare il clero s'e-

colare e regolare e le allre islituzioni pie, fanno parte di lutti i consigli

con dirilto di volo. Non y'ha che un solo depulato ecclesiaslico nei co-

muni di quarta e quinta classe.

Ogni Ire anni i capi della magislralura e i sindaci yengono rinnovali.

I consiglieri e i magistral! si rinnovano egualmenle ogni Ire anni per me-
ta e per turno di anzianita. I due deputali ecclesiaslici che siedono al

consiglio e quello addello ai comuni di quarta e quinla classe, sono

parimenli rinnovali al lermine di ogni Iriennio.

Le funzioni di lutte quesle persone sono puramenle grajiiite, qualunque
sia il loro grado o il loro lilolo.

II consiglio delibera sugli interessi del comune
;
la parle amminislra-

tiva ed eseculiva e affidata alia magislralura.

Sono considerati come interessi comunali: L'elezione del magistral! e

dci consiglieri comunali e provinciali; la nomina degli impiegati al ser-

yizio del comune, la conservazione e il miglioramenlo delle propriela,
delle rendite e dei diritli, lanto commerciali come civili, e della maniera

di goderne; gli acquisli, le alienazioni, le scuole d'insegnamento pubbli-

co, e gli stabilimenli pubblici che dipendono dal comune
;

i lavori d' uli-
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lita pubblica; la conservazione delle strade interne e comunali, del ponti,.

acqucdolti, fontane, edifizii e passeggiate pubblichc, delle piazze di fiera

c di raercato, dell' illuminazione noltnrna; la verilicazione dei pesi e del-

le misure; i viveri del luogo ;
le rnisurc sanilarie, soprattutto in cio chc

concerne la salubrita degli alimenti
,
e i mezzi da adottarsi per allontana-

re ogni sorta di epidemia ;
il miglioramenlo del commercio

,
dell' indu-

stria ecc. ecc.;la natura, 1'ammontare e la ripartizione delle imposte per

sopperire alle spese, e la manicra piu opportuna per risciioterle; e in ge-
nerale tutlo cio chc concerne gli interessi

,
i bisogni ,

le obbligazioni dei

conumi e il ben esscre degli abitanti.

11 consiglio ha per principal^ oggetto delle sue deliberazioni il conto

preventive delle rendite e delle spcsc e il consuntivo. Esamina e vota gli

articoli del bilancio ordinario
,
ed anche le spese straordinaric

, quando

queste non sono previste dal bilancio. Nomina c prende nel suo seno tre

consiglieri per esaminare e discutere ogni articolo del conto consun-

tivo, e, dietro il loro yoto, il consiglio pronunzia la scntenza sindacatoria.

II consiglio si occtipa egualmente della formazione delle terne per la

nomina dei niagistrati del comune e dci consiglieri provincial! ,
della no-

mina d'una commissione presa nel suo seno per sorvegliare la salubri-

ta pubblica ,
la buona qualita dei coraestibili

,
delle farine e dei yiyeri

,

come pure del buon andamcnto delle fiere e dei mercati. S'occupa dei

layori pubblici per decidere se, a qual epoca, e in qnal maniera qnesti

debbano esserc intrapresi ;
cioe se lo devono essere per appalto pubblico

o economicamcnte dal comune; in questo ultimo caso, delega due consi-

glieri per soryegliarli. S'occupa della difesa dei diritti del comune, delle

cause da proseguire ,
delle transazioni e dei contratti, dci dcbiti da con-

trarsi o da pagare ;
delle imposte da stabilirsi nei casi previsti dalla

legge; della nomina e della destituzione degli impiegati e stipendiati

dal comune.

II consiglio puo scegliere negli statuti, che non sono piu in yigore, gli

ordinamenti che crede piu adattati agli interessi comunali, e anche quelli

che crede opportuni in vista delle circostanze locali
;
ma deye sottomet-

terli al Santo Padre, per ottenerne 1' approyazione soyrana.

La magistratura e incaricata di far eseguire le decisioni del consiglio,

e d' impiegare le rendite secondo il bilancio; di conchiudere e stipularc

le convenzioni secondo le decisioni del consiglio e dell'autorita superio-

re, d' invigilare e proyyedere che sieno osservati i decreti municipali,

quando questi decreti saranno stati approyati dall'autorita; di compilare

il bilancio c i conti corrcnli dell' anno
;

di farli affiggere, per quindici

giorni almeno, al scgretariato, per raccogliere circa 1'uno e circa gli altri

le opinion! delle persone interessate, c sottometterle all' esame del con-

siglio; di estendere le liste degli elettori per la nomina dei consiglieri, c

di procedere agli atti ordinarii dell' amministrazione munici'pale sotto la
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responsabilita personale e solidaria del capo c di ciascun membra della

magistratura.

La magistratura c sola competente per giudicarc dei delitti di polizia

urbana e rurale.

II capo della magislratura convoca e dirige alle adunanze del consi-

glio; presiede a tutte le commission! municipal! o nc delega la presiden-

za ad uno dei magistrati ; rappresenta tanto attivamente come passiva-

jnente il comune dinanzi ai tribunal!
; rappresenta la magistratura nella

corrispondenza ufficiale e fa conoscere al Delegate nei suoi rapport! lo

stato e i bisogni del comune, degli abitanti e degli stabilimenti comunali,

nonche cio die pno contribuire al loro miglioramento; ba la sorveglianza

della polizia urbana e rurale, e prende a questo fine le misure necessa-

rie; precede come giudice economico in cio che riguarda i pregiudizii

causati e i credit! di poca importanza (tre scudi), conformemente alia

legge, c cio anche per un assessore nominate dal consiglio.

Le attribuzioni del capo della magistratura sono determinate da un re-

golamento speciale in cio che riguarda la polizia dei tribunal! e il modo
di giudicare le contravvenzioni. Disposizioni special! regolano parimen-
te i giudizii di pace sopramerizionati. II sindaco degli appodiati, o in sua

vece il primo aggiunto assiste al consiglio del comune principale e gli

presenta il preventive ,
onde venga approvato ,

e il consunlivo onde sia

esaminato; fa eseguire, subordinandosi al capo della magistratura ,
le

decision! del consiglio e gli ordini superior!.

Le rendite ordinarie dei comuni sono : il prodotto dei diritti e dei beni

comunali
;

il prodotto delle ammende per contravvenzioni
;

il fitlo dei

teatri e dei pubblici spettacoli ;
delle Here e dei mercati, ecc.

;
la locazio-

ne della pesca, della caccia, delle barche, dei pegni, dei dirilti sui pesi

e sulle misure.

Le imposte sono :

1. I diritti sui viveri
;

2. La tassa sui bestiami; 3. La tassa

personale; i. Una sopratassa sulle proprieta rurali ed urbane; a."

Le altre tasse decretate dal consiglio.

Deliberando sulle imposte, il consiglio osserva 1'ordine graduale or in-

dicato, passando dall'ima all'altra tassa, quando quella e riconosciuta in-

sufficiente, e sempre a modo di supplemento.
L'autorita governativa provvede alia nomina del capo e dei membn

della magistratura ;
all' osservanza dei regolamenti per 1' elezione dei

consiglieri ;
alia regolarita degli atli c della gestione, nonche ai bisogni

straordinarii dei comuni.

II capo della magistratura della citta e nominate dal Santo Padre; i

magistrati, i sindaci e gli aggiunti sono nominal! dal Delegate, tutti sopra

ima terna dei candidati proposti dal consiglio.

E riservato a Sua Santita 1'autorizzare le alienazioni dei beni e le

creazioni dei debiti superior! alia somma di 5,000 scudi. I debit! inferior!
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a quesla sorama possono essere autorizzati dal Cardinal Legato, dopo aver
sintito il consiglio di legazione.

Le deliberazioni del consiglio sui bilanci e i conti correnti non sono

definitive e non possono essere poste in vigore, che dopo essere state esa-

minate ed approvate dal Delegate, e definilivamente votate dalla sua

congregazione. Si fa lo stesso per le deliberazioni relative alle spese
straordinarie ed nrgenti non previste nel bilancio

;
e soltanto nel caso in

cui si hanno fondi.

La nomina esclusiva e la conferma dei sindaci comunali, sono riservate

al consiglio, conformemente alle prescrizioni della Bolla: Quod divina

sapientia.

E proibito al capo ed ai membri della magistratura 1'applicare ad un
altro uso le somme destinate nel bilancio ai diversi capitoli , salvo che

non siasene ottenuta espressa autorizzazione dal Delegate.
Nelle circostanze speciali il Delegate puo ordinare che il consiglio sia

preseduto da un consigliere della sua congregazione o dal governatore
locale. Quando il capo della magistratura ha bisogno della forza pubblica,
deve doraandarla all'aiitorita governativa.

L'approvazione sovrana o quella del Cardinal Legato per gli atti che

ne hanno bisogno, si domanda per mezzo del Delegato. Gli atti dei mem-
bri della magistratura comunale, relativi all'amministrazione interna del

comune, non vanno sottomessi all'approvazione superiore.
11 capo della magistratura convoca il consiglio, comunicando al Dele-

gato 1'atto di convocazione e gli affari chedevono essere trattati. Questa
comunicazione dovra farsi sei giorni prima della riunione al Delegato, e

tre giorni almeno avanti ai consiglieri ;
in mancanza di questo la riunione

sara considerata come non avvenuta.

L' assemblea non potra deliberare; se non vi assiste almeno la meta dei

membri componenti 1'intiero consiglio, compresi i membri della magi-
stratura. II segrelario propone gli affari nell'atto della convocazione. Que-
sti affari sono discussi gli uni dopo gli altri

;
e si ascolteranno le osserva-

zioni degli arringatori.

II consiglio delibera a porte chiuse ed a scrutinio segreto, alia maggio-
ranza dei voti. Nel caso di parita nei voti, Taffare e rimesso alia tornata

seguente. Se in questa seconda tornata vi ha pure parita di voti, 1'affare

e rinviato al Delegato e al suo consiglio pel voto definitive.

II segretario del comime assiste alle adimanze e ne scrive i process!

verbali. Gli atti e le deliberazioni devono'essere firmati da sei consiglieri

nei coinuni di prima classe, da quattro consiglieri in quelli di seconda e

di terza classe, e da tre in quelli delle altre classi. Questi consiglieri

sono estratti a sorte al principio della seduta. Questi atti dovranno pure

avere la firma del presidente e quella del segretario.

I membri del consiglio o della magistratura, che^scnza causa legittima

non assistono alle sedute dei loro corpi rispettivi, pagheranno un'am-
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menda di due scudi, se il comune e di priraa o di seconda classe, e di

uno scudo per altri comuni. La magistratura giudica senza appello della

validita dellc cause allegate per iscusare gli assenti.

Nel caso in cui per mancanza di 1111 numero sufficiente di membri pre-

senti noil si potesse procedere alia deliberazione, il capo della magistra-

tura prescrive una seconda convocazioue
;

e nel caso in cui questa pure
non avesse alcun risultato, il segretario scrive sul processo vcrbale 1' o-

pinione dei mernbri presenti sulle materie in discussione. Questo pro-

cesso yerbale, firmato dal capo e dal segretario ,
sara trasmesso al Dele-

gate, affinche lo esamiui e ordini una nuova convocazione. Sara lo stcs-

so nel caso in cui i membri non si riunissero o non emettessero il loro

parere. Se il consiglio ricusa di votare il conto delle spese e le imposte

relative, il Delegate provvede ai bisogni ordinarii del comune col voto

decisive della sua congregazione.

Le deliberazioni sulle questioni estranee alia competenza del consiglio

sono nulle di pieu diritto. I consigli municipal! non possono ne corrispon-
dere tra loro, ne pubblicare in uno scopo qualunque notilicanze, proclami
o indirizzi. La magistratura soltanto potra cio fare, ma unicamente per

gli affari d' amministrazione interna
;

essa potra inoltre pubblicare sem-

plici avvisi ed inviti.

I membri della magistratura si riuniscono periodicamente al giorno

fissato, per deliberare sugli affari d' amministrazione interna; ma perche
la riunioue sia legale, dev'essere composta della meta dei mernbri e del

capo. Nel caso di parita di voli, F ultimo dei magistrati dovra astenersi

dal votare, e cio dovra farsi eziandio da ogni membro, i cui parent! si

trovino interessati neli'affare che si discute.

II Delegate, secondo i casi e le circostanze, puo ammonire o sospen-
dere temporaneamente i consiglieri, i magistrati, il sindaco, gli addetti

ed anche il capo della magistratura. Egli puo sospendere le adunanze dei

consigli, quando le loro deliberazioni oltrepassano i limiti delle loro at-

tribuzioni; che sono in corrispondenza con altri consigli; o che hanno

pubblicato notiiicazioni
, proclami, indirizzi, ecc. ecc., rendendone im-

mediatamente conto al Cardinal Legato.

Quest' ultimo soltanto ha il potere di destituire i membri della magi-

stratura, il sindace, ecc. ecc., e di ordiuare la ricostituzionedel consiglio,

daiidone ay vise aH'autorita superiore. La destituzione del capo della ma-

gistratura e tuttavia riservata al Sovrano.

I consiglieri municipali sono eletti da un collegio di elettori, istituito a

questo tine in ogni comune. II numero degli elettori e sei volte quello
delle persone componenti ogni consiglio ,

avuto riguardo alle classi indi-

cate al principio di questa esposizione ,
nella parte relativa all' ammini-

strazione comunale.

Gli elettori sono di tre classi: 1. I principal! abitanti portati sui regi-

stri del ceuso conuinalc, come i nu'/.r.aiOii propriotarii di beni rustic! od
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urbani
;

2.1 possessor! di capital! impiegati in imprese di agricoltura,

di commcrcio e di arte
;

i grossi conduttori
,

i capi artisti o manifalturie-

ri; 3. 1 professori di scienze o di arti liberali, domiciliati nel comune.
I due terzi degli elettori sono presi nclla prima classe; gli altri sono

presi nelle altre due classi
,
avuto riguardo alia somma delle imposte da

essi pagatc, risultaiite dai ruoli delle contribuzioni municipali.
Gli elettori dovranno aver compiuti i 23 anni

;
aver pieno e libero eser-

cizio dei diritti civili
;
aver una buona condotta politica e religiosa e te-

ner casa aperta nel comune.

I capi ei rapprescntanti delle corporazioni, stabilimcnti e societa,pos-
sono essere eleltori

;
ma non hanuo che un voto, sia in lor proprio nome,

sia in nome del corpo morale che rappresentano.
Non possono essere eleltori i debitori del comune e i loro mallevadori,

impiegati e salariati; coloro cbe sono in lite col comune, o che hanno
amministrato il comune senz' aver reso conto della loro gestione e saldati

i conti
;

i figli di famiglia ;
le persone condannate

;
i prevenuti di delitti ai

quali e annessa la pena della galera, dei lavori pubblici, od anche pene

piu leggicre, determinate dalla legge.

II capo e i membri delle varie magistrature formano le lisle degli elet-

tori. Queste lisle si dividono in due parli: sulla prima sono inscritti gli

elettori della classe dei proprietarii ,
sulla seconda gli elettori delle allre

classi.

II valore delle proprieta e indicate dal censo o cadastro, e dagli ultimi

cambiamenti portali sul registro di trasferimento di ogui cancelleria cen-

suaria.

Le liste, una volta formate, sono trasmesse al Delegate, che dopo aver

consultato la sua congregazione, le ratifica c le rinvia alia magistralura,
affinche sieno affisse alleporte della casa municipale, in cui esse debbono

restare per quindici giorni. Durante questo tempo, e permesso alle parti

interessale di fare i loro reclami, affinche le liste sieno corrette. II segreta-
rio inscrive i reclami sopra un registro ad Aoc, indicando i motivi allega-

ti e le prove in caso di bisogno, facendo tirmarc il tulto dal reclamante.

La magistratura verifica i fatli e Irasmette colle sue osservazioni il re-

gistro al Dclegalo. Appartiene a questo, dopo sentilo il parere del suo con-

siglio, d'esaminare la domanda e deciderne.

II giudizio e delinilivo e senza appello, in cio che concerne la piii pros-
sima elezione, salvo il dirilto d' impugnarlo prima dell'elezione seguente.

Queste differenti operazioni dovranno terminarsi nello spazio di quaranla

giorni. Le liste cosi emendate restano affisse quaranla giorni prima di

quello iissalo per 1'elezione.

La convocazione degli elellori si fa per edilto del Delegate , cinque

giorni almeno prima di quello della riunione.

Gli eletlori sono eleggibili; sono egualmcnle eleggibili coloro che,

<juantunque non inscritti sulle liste, hanno un domicilio fisso nel coraune,
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e yi posscdono fondi del valore, secondo il catasto, di 1000 scudi, o un

capitale di 1500 scudi. La lista supplementaria e stesa nello stcsso mo-
do che la lista principale.

Non sono cleggibili gli impiegati del goyerno e le persone chc fanno

partedelle associazioni, come rappresentanti corpi morali.

Non possono essere eletti simultaneamente
, gli asccndenti e disccn-

denti in linea diretta, ne i fratelli. Gli altri gradi di parentela non forma-

no impedimento,
!

[salyo che i parenti non yiyano in perfetta comunione.

II Delegate designa un funzionario o un'altra persona a sua scelta, per

presiedcre all' assemblea, alia quale prendono parte il capo della magi-
stratura e il primo fra i magistrati.

Appena aperta la seduta, si estraggono a sorte due fra gli elettori pre-

senti, i quali divengono scrutatori, e formano, colle persone sunnomina-

te, la commissione elettorale. II segretario inscrive, con numero progres-
sivo

,
il nome di ciascun elettore chc si presenla, e gli da un bullettino

per iscrivervi i nomi dei candidati.

I bullettini devono ayere uno spazio in bianco, sul quale si possano
scrivere lanti nomi, quanti sono i consiglieri da eleggersi, piu la quarta

parte di questi consiglieri, per supplire a coloro che yenissero a mancare

nel corso dei tre anni.L'elettore rimette il suo bullettino chiuso al presi-

dente, il quale lo getta immediatamente nell'urna posta sulla tayola della

commissione. Quattro ore dopo 1'apertura della seduta, se piu della meta

degli elettori inscritti non si sono presentati (bastera un solo di piu),l'e-
lezione sara dichiarata non yalida

,
e i bullettini saranno bruciati senza

essere aperti. In questo caso, I'assemblea sara (wnvocata di nuoyo
;
e se

in questa seconda riunione non si ottiene nesstm risultato, la nomina e

deyoluta al consiglio municipale, salyo 1'approyazione superiore.

Se, dopo le quattro ore, si e presentata la meta piu uno almeno, degli

elettori, gli scrutatori aprono i bullettini; il presidente e gli altri membri
della commissione li esaminano, e il segretario prende nota dei nomi in-

scritti.

Sono eletti coloro che hanno conseguito la maggioranza dei yoti. Que-
sta maggioranza pero doyra sorpassare la meta del numero degli elettori

che ayranno yotato.

Se al primo scrutinio non si troya eletto il numero d'indiyidui richiesto,

si precede ad un secondo scrutinio per compiere il numero. Ma se questo
secondo scrutinio non ottiene lo scopo, 1'elezione e deyoluta al consiglio

municipale. Se i due scrutinii non possano farsi in un sol giorno, saranno-

rimessi al giorno dopo e conlinuati fmo al loro intiero compimento.
I nomi degli eletti sono iscritti per ordine , ayuto riguardo al nu-

mero di yoti ottenuto. Quelli che hanno ottenuto una minoranza rela-

tiya, saranno riseryati per supplire ai yuoti fra i consiglieri titolari. I

supplenti non seggono al consiglio o nella magistratura sc non durante

il tempo che ayrebbe doyuto sederyi il titolare.
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Nei comuni di quinla classe, lo scrutinio non si fara per mezzo di

bullellini. All'ora fissata e in presenza del numero Icgale degli elettori,

il presidente dichiara aperta 1' assemblea. In seguito si estraggono a

sorte due scrutatori, e si precede a votare segretamente sugli eleggi-

bili, ciascuno scparatamente e successivamente. Se il prime scrutinio

non da alcun risultato, si precede al secondo
;
e se questo resta egual-

mente infruttuoso, la nomina e devolnta al consiglio municipale.
E proibito nelle assemblee elettorali di discutere, o di fare alcun

atto che non abbia relazione allo scopo suddetto. Gli indiyidui di sopra

designati possono solo esservi ammessi.

II segretario compila 1' opportune processo verbale dello scrutinio e

dell'elezione, come pure di tutti gli alti del collegio elettorale
;

il pre-
sidente

,
il capo e i membri della magistratura , gli scrutatori e

,
in

ultimo, il segretario vi appongono le lore firme. Queslo processo ver-

bale e rimesso al Delegate che 1'approva, se non vi scuopre alcun vi-

zio nella forma
;
ma nel caso contrario, lo rinvia ed ordina una nuo-

va elezione. 11 Delegate notifica la loro elezione ai consiglieri eletti.

Questi non possono rih'utare d'accettare il loro mandate, e non potran-

no in seguito dimettersi senza una causa legittima, approvnta dal con-

siglio, la quale sia tale da dispensarli dagli impieghi civili in con-

formita delle leggi.

I proprietari di beni mohili, che non hanno domicilio fisso ncl co-

niune in cui sono stati eletti, hanno un motive legittimo di rifiutare

il loro mandate o di rimmziarvi
;
ma essi possono esercitare le loro

funzioni mediante uno incaricato dei loro poteri ,
scelto dalla classe

degli eleggibili e approvato dal consiglio.

II giorno stesso della sua installazione il consiglio municipale com-

pila una lista di tre candidati per la scelta del capo della magistra-

tura : in seguito, estende un' altra lista per quella dei magistral! ,
del

sindaco e degli aggiunti nei comuni.

I candidati per le funzioni di capo della magistratura sono presi ,

sia nel seno del consiglio, sia nella lista degli elettori di prima clas-

se. Essi devono avere trent' anni compiuti e appartenere a famiglie

distinte per la loro antichita e -le loro proprieta.

1 candidati per le liste dei magistrati sono presi nel seno del con-

siglio.

Quelli per le liste del sindaco e degli aggiunti pei comuni, devono

esscr presi nella classe dei proprietarii.

Le liste sono trasmesse dal presidente al Delegato. Questi invia al

Cardinal Legato (
attualmente al Ministro dell' interne) le liste per la

nomina dei capi della magistratura, perche sua Eminenza li sottometta

all'approvazione sovrana, riservandosi gli altri per procedere alia scelta.

Se i candidati non hanno le qualita legali, il Delegato domanda nuo-

ve liste.
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Miglioramenti e riforme.

Tale e 1' amministrazione ,
tale e 1' orgauizzazione del Goveruo ponti-

ficio, tali sono le rcgole osservate, e tali sono i principii che le reggono.

Se in una parte qualunque 1'applicazione intiera ne e stata diiYerita, non

bisogna accusarne die le circostanze eccettuative dell' epoca ,
e non di-

menticare gli ostacoli
,
di una specie tutto particolare, che si sono oppo-

sti alia buona volonta del S. Padre, che aveva conceduto ai suoi sudditi

simili liberta.

Checche ne sia
,

all' epoca del prossimo rinnovamento dei Consigli co-

munali, si mettera in esecuzione la legge del 24 Novernbre 1850, nella sua

parte non ancora osseryala, relativamentc all'elezione dei consiglieri, per

mezzo di un collegio di elettori, istituito aquesto scopo inogni Coinune.

II Santo Padre ha inoltrc 1'idea di accrescere il numero dei Consiglie-

ri di Stato, e dei merubri della Consulta di Stato per le linanze, attrihuen-

do a quest' ultimi il voto deliberativo. Solatnenle potra egli farlo con de-

coro al presente, quando i suoi Stati si trovano ridotti ad una si piccola

frazione ed il tesoro ed i suoi proventi sono, per cosi dire, csausti?

Del resto, Sua Santita non cessa di occuparsi di tutti i perfeziouamenti

che sono possibili iiell' amministrazione dello Stato. A quest' uopo ,
una

Commissione, composta di persone competenti, si occupera degli studii

necessarii, subito che le misure preparatorie (di cui 1'attuazione e di gia

cominciata) saraimo messe compiutamente in esecuzione.

L' ammiuistrazione della giustizia non differisce da $uella che esiste

negli Stati piu inciviliti di Europa. In ogni capo luogo di provincia vi

e un tribunale per le cause important!. Per le cause di poca importanza,

yi sono giudici particolari ,
che hanno le attrihuzioni dei giudici di pace

in Francia. Yi sono tre Tribunali di appello: uno a Roma
,
un altro a

Bologna, un altro a Macerata.

Le cause criminal! sono giudicate dai tribunali collegiali ,
in seduta

pubhlica, col confronto dei testimonii e degli accusati.

Un codice di procedura determina le forme da seguirsi nelle cause cri-

minali
;
ed un codice penale stabilisce le pcne da infliggersi agli accusati

riconosciuti colpevoli di delitti.

Se, negli atfari civili
,
non esiste un Codice propriamente detto

, pure
le leggi in ^igore sono tali, da far confessare ai piii ardenti nemici del

S. Padre
,

in pieno Parlamento a Torino
,
che il Governo pontiticio e il

piu paterno , e, nell' istesso tempo, il piu conforme ai bisogni degli abi-

tanti. Salvo qualche piccola differenza, la giurisprudenza politica e civile

degli Stati romani non ha altre basi che il dirillo Giustinianeo.

Nondimeno nello scopo di aderire ad una domanda a Lui diretta
,

il

S. Padre ha nominate una commissione
,
incaricata di fonnare

,
di tutte

queste leggi, una specie di Codice.
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Cosi sul Codice pcnalc attuale sono stati fatti dcgli studii, affine di in-

troduryi certi miglioramenti , menlre il Consiglio di Stato si occupa d'in-

trodurre ,
nel Codice del Commercio, le modiiicazioni che saranno rico-

nosciute utili e necessarie.

I lavori pubblici ,
le opere di beneticenza saranno sempre favorite dal

S. Padre, e troveranno aiuto ed assistenza nella sua generosita inesauri-

bile. Un articolo delYOsservatore Romano J indica queste disposiziorii, e

benche non sia giornale ufficiale
, pure le sue informazioni si ponno con-

siderare come esattissime.

Ne lo stato miserabiie, in cui, in seguilo della rapacita e dclla violets

za straniera, si trovano prescntemente le finanze ponlificie ,
ne le altre

difficolta dclle presenti congiunturc , traltengono il Santo Padre
,
ne gli

irapediscono di provvedere ai bisogni delle popolazioni e di ordinare tut-

tocio che loro puo essere Yantaggioso.

E poco dianzi S. Santita ha ordinato la coslruzione di una strada,

che mettera in coraunicazione Sermoneta con le localita Yicine
,
strada

<;he era moltissimo desiderata. Lo stesso si dica dell' impulso dato alia

nuova darscna di Civitavecchia
,
rendendo quella ,

che gia esiste
, piu

atta agli usi ed ai bisogni del commercio. Non si e lontano dal con-

sentire alia domanda di una Societa
,
che si propone di unire la strada

ferrata di Civitavecchia con Orbetello
, per mezzo di un nuovo tronco

;

inoltre, per ii vantaggio e per il comodo dei suoi sudditi, il Santo Padre

ha voluto che i passaporti Ibssero aboliti per la libera circolazione all'in-

terno dei suoi Stati, ed ha dichiarato che basterebbe un semplice foglio,

comprovante 1' i^lentita , per autorizzarne il latore ad andare ove gli

piaccia.

Si deve egualmente alia clemenza del Santo Padre il permesso di

rientrare negli Stati pontificii ,
conceduto a quei che se ne erano allonta-

nati per conibattere sotto le bandiere piemontesi , purche non sieno im-

putati di delitti o di colpe.

Si studia, in questo momento, il miglioramento del sistema postale, e

si cerca d'introdurre
, negli altri rami della amministrazioiie

,
tutti i mi-

glioramenti che potranno essere vantaggiosi ai cittadini, c tendere a per-

fezionare il servizio pubblico.

In una parola, il Santo Padre non cessa di pcnsare a tutlo quello che

puo contribuire al benessere tanto morale quanto materiale dei suoi sud-

diti, ed al mezzo di effettuare i miglioramenti, per quanto le circostan-

ze e la penuria delle finanze glielo permettono.

4 Intitolato L' Incrzia del Govcrno Pontificio.
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Roma 14 FeWraro 1863,

I.

COSE 1TALIANE.

STATI PONTIFICII 1. Editto sopral'emissione di Certificati di credito verso il

pubblico Tesoro, per quattro milioni di scudi 2. Decrelo della Sacra

Congregazione Aell'Indice per la proibizione di varie opere 3. Estrazio-

ne e vendita di oggetti di Belle Arti.

1. Nella parte officiale del Giornale di Roma del 30 Gennaio venne

pubblicato il seguente Editto deU'Euio Card.Antonelli, Segretariodi Stato.

La Santita di Nostro Signore, avendo preso in considerazione il rap-

porto di Monsignor Ministro delle Finanze, Tesoriere Generale della Key.

Cam. Apostolica, sui bisogni della pubblica amministrazionc, in conse-

guenza dell'attuale stato di cose, e sui mezzi proposti per farvi fronte;

avuto il parere della Consulta di Stato per le Finanze
,
ed inteso il con-

siglio de' Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo, nel

sovrano suo Nome la seguente disposizione.
Art. 1. Verranno emessi, per la somma di quattro milioni di scudi, al-

Irettanti Certificati sui pubblico Tesoro, non ayenti corso coattivo, in capi-

tale di scudi cento 1' uno, e fruttiferi al cinque per cento ed anno, da am-

raortizzarsi alia pari nel termine di anni 15 dal 1 Gennaro 1864, median-

te estrazione in due rate semestrali in ciascun anno.

Art. 2. Gl'interessi decorreranno dal primo Gennaro andante, e sa-

ranno pagati per trimestre posticipato, dal primo giorno di ciascun mese

immediatamente seguente la scadenza del trimestre
,

dalla Cassa della

Depositeria Generale, e dalle altre Casse delle Province a piacere dei

o-editori.
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Art. 3. Tanto il pagamcnto degl'interessi , quantola restituzione del

capitale alia pari, nel tcrmine e nel modo di sopra indicate, rimanc assi-

curato su tutte le rendite dello Stato.

Art. 4. Tali certilicati saranno al portatorc; ma se fosse yincolato

il denaro da erogarsi nell'acquisto dci medesimi
,
oyyero se piacesse al-

1'acquirenle ,
si rilascieranno nominati

,
e saranno assoggeltati a quei yin-

coli
,
cui fosse sottoposto il denaro

,
o di cui 1'acquircnte yolesse gravarli.

Art. 5. I Gertificati saranno rilasciati, al prezzo di scudi ottantacin-

que per ognimo, a chi ne fara 1'acquisto non oltre il 31 Marzo prossimo;
di scudi novanta, a chi li acquistera non piu tardi del Maggio successiyo ;

di scudi novantacinque, a chi yorra acquistarli a tutto Luglio di questo
anno 1863.

Art. 6. II Tesoriere Generale Ministro delle Finanze, che rimane

incaricato per la esecuzionc della presente disposizione, emanera unpar-
ticolare Regolamento ,

munito della approyazione di Sua Santita, con cui

yerranno prescribe le norme per la emissione dei Ccrtificati predetti,

pel yersamento del prezzo, pel pagamento degl' interessi trimestralmen-

te, per la estrazione al rimborso del Capitale in ognuno dei due seme-

stri in ciascun anno, e per quanto concerner possa la esatta esecuzione

di questa disposizione. Dato in Roma dalla Segreteria di Slato il 28 Gen-

naro 18G3. G. Card. Antonelli.

Nello stesso Giornale di Roma, del 4 Fehbraio, leggesi la Notificazione

con cui il Tesoriere Generale Ministro delle finanze, Mons. G. Ferrari ,

pubblico un Regolaniento in 21 articoli, onde partitamente e descritta la

forma dei quaranta mila Certiflcati
,

e sono assegnate le rcgole per la

compera, pel pagamento degli interessi, e per 1'estrazione dei Certifica-

ti da ammorlizzarsi d'anno in anno.

2. Sotto il giorno 26 di Gennaio la sacra Congregazione dell' Indice

emano un Decreto
,
con cui e proibito di leggere o ritenere, in ogni luo-

go, ed in qualsivoglia lingua sieno stampate, le seguenti opere.

// Mediatore, Giornale settimanale Politico, Religioso, Scientifico, Let-

terario
,

diretto dal Professore Carlo Passaglia. Torino Stamperia del-

1'Unione Tipogra(ico-Editrice.

/. Michelet. La Sorciere. Paris Collection Hetzel. E. Dentu ,
Libraire

Editeur. Palais Royal, 13 Galerie D'Orleans. Noyembre 1862.

Almanacco sacro-Tavese per I'anno 4865. Payia, tipografia deifratelli

Fusi.

3. II Ministero del Commercio, Belle Arti, Industria, Agricoltura e La-

yori Pubblici
,
ha compilalo lo specchio dimostratiyo delle licenze da

esso rilasciate, durante 1'anno 1862, per la estrazione di oggetti di Rel-

le Arti, antichi e moderni
,

a seconda delle slime fatte dagli Assessor!

della Pittura e Scoltura
,
e degli oggetti parimenti di Belle Arti spediti

da Roma alia grande Esposizione di Londra, e cola yenduti. Risulta da

tal documento che nell' anno suddetto si e fatto luogo ad estrazione di
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Pittiire antiche per I'ammontarc di sc. 9,596,40 ,
e di Pitture moderne

per la somma di sc. 119,537, 60
;

di Sculture antiche per sc. 532
,
e

Sculture moderne per sc. 188,325,80. Gli oggetti poi venduti allaEspc-

sizionc di Londra ammontano alia stima di sc. 44,624,25. La totalita

delle somme ascendono a sc. 362,616,05.

STATI SAUDI 1. Riapertura delle Camere ; lagnanze contro gli onorevoli

che scappano dalle sedute 2. Sono messe da parte le quistioni po-

ll tiche ;
discussione pel preven!wo di alcune spese ;

smacco al Minislro

Manna 3. Trattato di commercio con la Francia 4. Circolare del

Fisco a favore dei preti scismatiei e ribelli'a'loro Yescovi 5. Cir-

colare del Ministro Peruzzi, contro La France ed i giornali che ne par-

tecipano le opinioni.

1. Si riaprirono le Camere legislative di Torino alii 28 di Gennaio
;
e

3a prima tornata fu spettacolo degnissimo di considerazione per gli ido-

latri delle forme parlamentari nel reggimento degli Stati alia moderna.

La Camera dei Deputati si trovo in numero si scarso, che il Diritto ebbe

a lagnarsene fortemente
,
notando lo scapito che ne veniva alia Rappre-

sentanza nazionale ; poiche in una occasione cosi vitale, come quella

della discussione del primo bilancio del Regno d' Italia
,
non accorsero

Deputati in numero sufficiente a rendere sin dal primo giorno legali le

deliberazioni della Camera. L' Opinions poi, che non avea posto men-

te a contare il numero degli inlervenuti, erasi fatto aniino a sperare che

le cose procederebbero con senno e rapidamente ;
ma i! giorno appresso

dovette cantare la palinodia: Le speranze da noi espresse nel numero

di ieri (29 Gennaio) sono state deluse
;

la Camera oggi non si e trovata

in numero per deliberare. Ci duole chc una parte di Deputati si curi tan-

to poco d'eseguire il suo mandato, da mancare alle discussioni che mag-

giormentc interessano il paese, quali sono quelle relative ai bilanci. Di

questa negligenza inescusabile speriamo , che, a tempo debito, terranno

conto gli elettori; i quali, nominando un Deputato, intendono certamente

che questi adempia scrupolosamente 1' onorcvole missione che gli viene

conferita. Chi non e in grado di farlo, non chieda la fiducia degli elettori

e lasci il posto ad altri. Ai Deputati negligenti fanno degno riscontro quelli

che, sollevando ad ogni momento incidenti inlempestivi , prolungano le

discussioni e cagionano perdita di tempo.

Del Senato non importa far parola, atteso che, secondo il solito d'ogni

ripigliata delle sessioni
,
dovette andarsene senza conchiudere cosa ve-

runa
, perche non erano i Senatori in numero sufficiente a deliberare.

Tanto e il fervore con cui gli onorevoli rappresentanti della nazione so-

no solleciti di usare le loro piu rilevanti prerogative.

2. Tuttavolta nella Camera dei Deputati fino dal primo giorno, chiu-

dendo gli occhi sulla insufficienza del numero per la legalita della vota-

zione, si voile far qualche cosa. Costituiti gli uffizii; partecipata la nomi-
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na del Vice Ammiraglio Orazio Di Negro al Ministero sopra la Marina r

riferito il sunto di alcune petizioni ,
si venne al punto sostanziale dei bi-

lanci delle spese pel 1863, quanto al Ministero del Commercio dell'Agri-
coltura e dei Lavori pubblici. II Minghetti ,

Ministro delle Finanze, pre-

go, insislette, dimostro con gran calore che si dovcssero metterc da par-
te le quistioni politiche , per procedere alacremente alia votazione delle

spese proposte. Per questa volta i Deputati farono docili, e votarona.

senza contrasts parecchi articoli della legge che doveano discutere; ma
giunti che furono al Capitolo nono, con cui erano assegnate Lire 40,000

per ispese d' incoraggiamento agli agjicoltori ecc., 1'onorevole Nisco pro-

pose che a dirittura fosse tolto via. E da sapere che il napolitano Manna,
Ministro di codesto ramo del Commercio ed Agricoltura, avea posto nei

suo bilancio la somma di 300,000 franchi per tale oggetto; la Commis-
sione 1'avea ridotta a 40,000. II Manna protesto che tanto poco non gli

bastava
,
e voile che almeno si accrescesse fino alleLire 100,000. La Ca-

mera gli rispose con uno schiaffo in regola ,
accettando la proposta del

Nisco
,
e dando im bel nulla. E con cio si chiuse la prima tornata.

La tornata del di seguente fu alquanto piu vivace
, perche alcuni De-

putati s' incocciarono in voler che si discutesse una proposta politica y

messa fuori dal Cairoli e sostenuta dal Macchi e dal Musolino
;
e che con-

sisteva in un diseguo di legge, per cui si dichiarassero cittadini italiani

gli emigrati veneti e romani. II Minghetti vi si oppose, ricordando gli-

ammonimenti dati il giorno innanzi
;

altri si levarono a sostenere il Min-

ghetti circa rinopportunita di spendere il tempo in tali quistioni, per ora

inutili o sconvenienti
;
e la disputa cominciava a scaldarsi, quando fu os-

servato che, ad ogni modo, la Camera non era in numero sufficiente per
deliberare. Onde la tornata fu sciolta senza conchiuder nulla, e con som-

mo dispetto del partito d'azione
,
che con tal gherminella volea disarma-

re il Ministero, c levargli la facolta di mandare fuori dello Stato i Mazzi-

niani pericolosi o troppo caldi. Nella tornata del di appresso, 30 Gennaio,.

il Cairoli con buon garbo ritiro la sua proposta , per togliere ogni ca-

gione a nuovi diverbii, dopo veduta reietta dal Peruzzi 1'istanza che da

due onorevoli si facea, perche si entrasse in chiare spiegazioni sopra re-

centi disordini e conflitti avvenuti in Sicilia. Ma la Camera, ondeconso-

lare il partito d'azione del silenzio e della pazienza, a cui era condan-

nato, per la neccssita di non violare certi veto spediti da Parigi ,
torno a

dare una ceffata al Manna. Questi avea assegnato nel suo bilancio non

meno di 104,000 franchi a spese varie per le minicre c cave. La Camera,,

malgrado di tutte le istanze ed opposizioni del Ministro, ne diffalco via

niente meno che 63,000; e poco appresso, in un altro capitolo diminui

della meta la somma chiesta dal Manna, che vole^va 80,000 franchi,

ed a stento pote averne 40,000. Questo straordinario studio di econo-

mic
, applicato con tanta fermezza al bilancio del Manna

, gli diede gran

noia
,
ma non basto a fargli capire quanto poco egli fosse accetto alia
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maggioranza della Camera
;
o per meglio dire, non gli pole spegnere in

cuore il yiyo affetto con cui si tiene abbraccialo al portatbglio. Delle tor-

nate dei giorni seguenli ,
che andarono quasi lutte in tediosc dispute so-

pra iDilanci, none d'uopo dire altro
; poiche in sustanza riuscirono

quasi tutte allo stesso risultato, di yotare cioe enormi spese, con qualche

rara e scarsa economia.

3, Fin dalla scorsa estate eransi condotte con gran calore le pratiche

per un nuovo trattato di commercio con la Francia
; ma, quando pareano

sul punto di approdare al termine voluto, andarono tronclie, e si rimase-

ro senza eflctto; perche, diccasi, le pretensioni a Parigi erano tali, che

non si poteano satisfare aHrimenti che con enormi ed inutili sacrilicii da

parte del Goyerno di Torino. Ma pare che il nuoyo indirizzo dato alia

politica francese facesse poi capire ai Ministri di Vittorio Emmanuele,
che loro non tornava a conto di disgustare il potente alleato, a cui ii

nuovo regno va debitore d'ogni suo essere
;

e pcrcio furono rayyiate le

pratiche, espinte innanzi con tanta buona volonta, che il trattato fucon-

chiuso. Dalla polemica accesa sopra cio, fra i giornali del Ministero e

quelli dt\Y opposizione, sembra che siano ben fondate le paure di molti,

che quello cioe sia un trattato, utile forse politicamente, ma royinoso

sotto il rispetto commerciale; in quanto sacrifica gl'interessi della navi-

gazione di cabotaggio italiana alia concorrenza francese, ayendosene il

solo compenso di qualctie ribasso nei dazii di certe derrate, la cui intro-

duzione e necessaria alia Francia.

4. II Ministero, che ben sa quanto riescano amari ad inghiottire questi

bocconi apprestati alia Camera
,

si studia di procacciarsi aderenti tra le

fazioni da cui teme maggior contrasto
;

e fra i yarii mezzi
, percio posti

in opera, ognuno intende non essere trasandato il perseguitare accanita-

mente il Clero, che si conserya fedele alle leggi della disci plina e della

gerarchia cattolica. Per la ragione dei contrarii, esso favorisce a potere
i preti scismalici ed i frati apostati ;

di che basti recare in prova la se-

guente Circolare, spedita dal Procurator del Re ai yarii ufficii giudizia-

rii,e pubblicata dal Lombardo.

Torino 16 Gennaio. Corre yoce d' una Enciclica pontih'cia indirizzata

atutti gli Ordinarii d' Italia, nella quale si farebbe loro legge di togliere

o negare le pateuti di confessione a tutti quei sacerdoti, i quali hanno

sottoscritto il noto indirizzo al Santo Padre
,
del professore abate Carlo

Passaglia. 11 sottoscritto invita i signori Procurator! del Re a dare le op-

portune istruzioni ai Giudici di Mandamento, affinche, se mai delta Enci-

clica in qualunque modo entrasse in regno, o yi avesse qualsivoglia for-

ma di esecuzione, si possa procedere contro coloro, che abbiano a cio

ayuto parte, a termini dell' art. 270 del Codice penale, articolo che ya tra

quelli ,
che furono pubhlicati anche in quelle province del regno, doye il

detto Codice non e ancora in yigore 77 Procuratore gen. FERRETTI.

Serie V, vol. V, fasc. 310. 33 14 Febbraro 1863.
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la rendere grazie a Dio die la rabbia, onde si consumano, abbia

tsiflaltamcnte accecato codcsti tristi, chc non yedano come spcdicati cli

tal uatura, anziche giovino, rovinano la pessima loro causa. Difalto niu-

110 e che non vegga raanifesta la tirannide seltaria in cotal pretensione, di

erigere i giudici laici in despoti della disciplina ecclesiastica; sicche loro

sia data facolta di trattare quasi come rci di alto tradimento contro lo

Stato quei Superior! ecclesiastici, i qtiali usassero del loro diritto, e adem-

pissero il loro dovere
,

di negare la giurisdizione sacramentale a' preti

scandalosi e scismatici, che pel fatto loro sono scomunicati. Ora e certo

che iniquita si enormi, e si palcsi, ben possono talvolta opprimere molte

yiltime innocent!, ma riescono sempre a sterminio di cbi, usandole, pre-

tende cozzare con quella immobile rupe che e la Chiesa cattolica.

5. Pochi giorni dopo, sotto il 21 Gennaio, il Ministro Peruzzi mandd

a! Prefetti una sua Circolare
, per ayyertirli : essersi attuata con insolito

ardore una propaganda nel senso federative, col sollecitare i sentiment!

municipali ed usufruire le cagioni di passeggiero malcontento
,
che sono

naturale conseguenza delle trasformazioni politiche. II Peruzzi addita

la France di Parigi come modello, esemplato da piii altri giornali, in que-
sta maniera di guerreggiare il Governo italiano, e si protesta cbe: que-
.ste intemperanzenonpotrebbero essere tollerate, senza discapito dell'au-

torita morale del Goyerno. E percio ,
come si yuole libera Chiesa in

libero Stato, a patto che quella sia schiava ossequente di questo ;
cosi il

Peruzzi mentre stima conveniente di lasciare la piii ampia liberta di

4iscussione, ravvisa indispensabileun'attiva sorveglianza, ed una energica

e costante repressione, a termini di legge, contro quella stampa, che in-

tende a combattere 1' unita d' Italia
,
ed a menomare la fede nel compi-

mento dei destini della nazione, in conformita del yoto del Parlamento.

Laonde sarebbero rei di crimenlese, sccondo il Peruzzi
,
coloro che scri-

yesscro in modo da recare in dubbio 1'annessione di Roma e di Venezia,

e la giustizia della impresa, con cui si compirebbe 1' assassinio del Papa
e il latrocinio delle province ancor suggette alia corona imperiale austria-

ca. E conchiude che i Prefetti badino a denunziare al fisco quest! delii>

quenti. Gran paura debbono avere codesti Ministri, poiche si leyano con

tanta furia a rompere la parola in bocca a chi non parla come loro talen-

ta ! Segno manifesto che essi stessi s'avvedono ,
il Nuovo Regno essere

im castelluccio di carte
,
messo su da bambini

,
e che con un soffio puo

andare in terra. E questo soffio, quando la misura delle iniquita sara

,
yerra dall'ira di Dio, e seco portera yia ogni cosa.
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II.

COSE STRANIERE.

FHANCIA 1. Dislribuzione di prcmii per la pubblica mostra d'arli e industiia

a Londra ;
discorso di Napoleone III 2. Legge per sussidii agU operai

francesi 3. Collette, per lo stesso fine, fatte dal Clero 4. Indirizzo del

Senate all'Imperatore; parole soprala quistione del Messico e d'ltalia

0. Discorsi del Thouvcnel
,
del Gen. Gemeau, del marchese La Rocheja-

quelin e del sig. Blllault 6. Indirizzo del Corpo legislative 7. Parole

della France sopra 1' annessione delle Due Sicilie e \'unit& italiana.

1. Alii 26 di Gennaio 1'Imperatore Napoleone III, con istraordinario

apparato di pompa, circondato da tutta la sua Corte, seduto in trono con

accanto 1' Imperatrice, fecc nella gran sala del Louvre la distribuzione

delle ricoinpcnse, decretale agli scienziati od artisti francesi, che primeg-

giarono nel merito de' varii oggetti d'arte o d'industria, mandali alia pub-
blica mostra in Londra. Dopo che il Principe Napoleone ebbe letto up
discorso, in cui metteva in

rilievp
lo scopp inteso con quella mostra

,
il

vanto di eccellcnza che per varii titoli vi riportarono
i Francesi

,
il di-

scernimento e la sollecitudinc squisita con cui aveano contribuito a quel
trionfo i giudici destinati a far la scelta dei capolavori ,

e i vantaggi che

se ne doveano ricavare
;
V Imperatorc con calde parole ringrazio gli ar-

tisti stessi, per aver ccsi ingrandito il prestigio della Francia, operate

conquiste moral!
tantp piu pregevoli , quanlo sono piu imnuini d'ogni

danno altrui, ed eseguita paciticaniente quella formidabile invasions del

suolo britannico, da tanto tempo annunziata. Yoi avete arditamente

Tarcato lo stretto, yi siete introdotti nella Capitale d'lnghilterra, ed ave-

te coraggiosamente lotlato coi vostri
riyali

nell' industrial Questa spedi-
zione non fu senza gloria, ed io son qui per darvi la ricompensa dovuta
ai -valorosi . Questa faceta allusione ai simulati terror!, ondc si spesso i

Ministri inglesi si mostrarono compresi , per una invasione temtita dalle

arm! dei loro vicini
, piacque molto ai Francesi, e fu plaudita moltissimo

anche dai loro emuli al di la dello stretto. Tutti i giornali inglesi fecero

un coro pieno, per cantare osanna e gloria a Napoleone III
,
cbe con

tanto garbo sapea dichiarare la sua volonta
,
di non venire con 1' Inghil-

terra ad altre lotte, cbe alle pacifiche delle art! e dell'industria.

2. Questa splennita ben potea satisfare alia generosa emulazione dei

capi delle officine, ma era incapace di recar qualche sollievo alle mise-

rie senza numero, onde gemono oppress! piii decine di migliaia di ope-
rai

;
i quali , per difetto di cotone 'da tessere e per la mancanza di spac-

cio delle merci in America
,
sono ridotti senza layoro e percio senza pa-

ne, privi d'ogni mezzo al sustentamento della vita. L' Imperatore, giu-
stainente preoccupato di questo stato di cose, onde poteano derivare

gravi conseguenze, fece presentare al Corpo legislative un disegno di

legge , perche fossero assegnati cinque milioni di franchi
;
la mela dei

quali si dpvesse spendere in lavori pubblici ,
e 1'altra meta fosse messa

a disposizione de'Gomuni, per opere di utilita comunale. Con che inten-

deasi a fornir di occupazione e di salario i meschini, costretti allo sciopero
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involontario c si funesto. II Corpo legislative alii 27 Gennaio approvo lo

schema di legge, con isperanza che i cinque mili'oni possano bastare al-

meno alle piu urgenti necessita.

3. Oltre a questo sussidio, decretato dalla Rappresentanza nazionale,
1' Imperatore, di suo privato peculio, mando ai Prefetti degli Spartimenti

pid travagliati dalla miseria
,
ducento mila franchi

;
Y Imperatrice an-

ch'essa contribui una larga somma ;
e collette presso i privati furonp av-

yiate in tutta la Francia
;

e cosi si raggranellarono piu di due altri mi-

lioni di franchi. Ma questo era ancor poco al bisogno. Laonde quei me-
desimi

,
che con tanto ardore aveano impugnata ,

come pericolosa ,
Y in-

fluenza del Clero, quando trattavasi di abolire le Conferenze di S. Yin-
cenzo de' Paoli

,
sentirono il bisogno di

vqlgersi
al Clero per ottenere

dalla carita cristiana quello che non poteasi dalla filantropia. E 1'effetto

ben rispose all'espettazione. Una sola colletta, fatta da monsig. Yescovo
di Orleans, dopo un suo ragionamento, frutto piii di 15,000 franchi.

La maggior parte dei nostri Prelati
,
dice la France dal 28 Gennaio,

hannp egualmente istituite delle collette nelle loro Diocesi, e stimolata,
col piu felice riuscimento, la privata carita . E sta bene che cosi si ve-

da, quanto grandc ingiuria facessero al Clero que' tali fanatici adoratqri
delDio Stato; i quali, quando trattavasi dell'Arciconfraternita di S. Pie-

tro per raccogliere un tributo di devozione al Santo Padre e di fedelta

alia Chiesa, tanto s'arrovellarono, per impedirlo, fino a mettere il Clero

tutto in aspetto di pericolosa fazione da doversi tener in virga ferrea ,

sotto la piu stretta vigilanza.
4. Nello stesso giorno, in cui Napoleone III con quel tanto sfoggio di

ppmpa e con mostre di tanto amore per gli operai, ne ricompensata i cap!

piu cospicui, il Presidente Troplong leggeya nel Senate francese lo sche-

ma cYindirizzo, compilato dalla Commissione
, per risposta al discorso

dell' Imperatore. Com' era preveduto di lunga mano, Yindirizzo e una

specie di parafrasi del discorso
,
con approvazione pienissima della po-

litica seguita dal Governo. A noi bastera di riferirne i due period!, che

spettano la spedizione del Messico e la quislione romana, ossia la pre-
tensione del Piemonte di compiere il latrocinio d' Italia

, spodestando il

Papa ed usurpando anche Roma. Ecco le parole proposte ad approvare
dal Senato.

Senza dubbio, fra le tre spedizioni lontane (Messico, Cina, Concin-

cina] cui accompagnano i yoti del paese, e cui riguarda con speranza
1'avYenire della civilta, quella del Messico fu

,
al momento del ritiro

delle due Potenze nostre ausiliarie, 1'oggetto d'una
perplessa aspettati-

va. Oggi non resta che a marciare innanzi, e noi ci ailidiamo al nostrq
eroico esercito. Quando la bandiera e in faccia al nemicq, quando i nostri

prodi soldati haimo gli sguardi volti verso gli incoraggiamenti della pa-

tria, non v'ha altra politica per un Corpo deliberate, tranne quella di

inviar loro attestati della sua ammirazionc (Vivi cd imanimi seyni di

approvazione). Piu yicina a noi 1' Italia, col suo contegno, seconda

essa pure il calmarsi de' timori, dopo averli fatti nascere. L'era dei con-

flitti s' allontana, quella delle transazioni sembra approssimarsi. A To-

rino non si parla piu di Roma
;
a Roma si e intesi a ri forme, ed il Santo

Padre, sostenuto dalla presenza del nostro esercito
, esprime altamente

la sua riconoscenza per 1' Imperatore, Egli sa che 1'mdipendenza dell'lta-



CONTEMPORANEA 317

3ia non e un patto della Francia colla rivoluzionc (benissimo, bcnissimo),
e che si pud ayer fiducia in Yostra Maesta, allorquando 1'onore c gli

ampegni passati hanno fatto udire la loro yoce (Nuooe approvazioni).
La discussione di queslo schema d'indirizzo fu compiuta con rapidita

marayigliosa ;
tanto era unanime 1'assenso di quasi tutti i Senatori nel-

1' approvare 1'operato da Napoleone 111, e nel secondare il suo desiderio,

che non si riaccendessero dispute calprose intorno a puuti, che in sostan-

za e nel fatto procederebbero, ad ogni modo, secondq la yolonta del So-

vrano. Laonde in due soli giorni tutto
lp

schema fu disaminato ed appro-
yato, periodo per periodo, senza opposizione yeruna : e quando si yenne
allo scrutinio generale, si trovarono pel si tutti i yoti, meno

quello solo

del Principe Napoleone; il quale affetto di mettere nell' urna, fcen in pa-
Jesc e in yista di tutti , la sua schedula del no.

5. Sopra le cose della quistione romana quattro soli discorsi furono

recitati, molto brevi in proporzione di quanto faceasi negli anni addietro;
furono del sig. Thpuvenel, del Generale Gemeau, del march. La Ro-

chejaquelin, e del sig. Billault, Ministro senza portafoglio. II Principe
Napoleone assistette, ma osservo un lodevole silenzio

,
chi dice che per

sua propria prudenza, e chi dice che per nccessita d' un ordine, innanzi
xi cui dovette inchinarsi. Quest! discorsi furono ristampati in Italia per
intero, quali stauno nel respconto ufficiale del Moniteur, dai giornali cat-

tolici
; mentre, per contrario, i giornali rivoluzionarii, con la consueta

loro lealta ed onesta, diedero distesamente la parlata del Thouyenel, e

strozzarono, in pochi cenniinesattissimi, i ragionamenti del Gemeau e de
La Rochejaquel in.

II Thouvenel, in sentenza, atlese solo a dimostrare che egli non ayea
panto ecceduto, neppure d'una linea, i confini assegnatigli dalla politica
dell' Imperatore, di cui avea perfettamente eseguiti gli ordini, quando
scrisse ed opero, a quel modo che tutti sanno

, Iper dare 1' ultimo crollo

alia Santa Sede, e il trionfo al Piemonte. Si protesto che sapea di certo
non essere punto cangiata la volonta dell' Imperatore ; mpstro di non
ayer alcuna tiducia nelle rifprme sperate dal Goyerno pontificio; e, fe-

^dele alia politica di distribute egualmente i torti e i danni fra le due

parti conlendenti, senza riguardo a giustizia, disse: Senza dubbio io

non ammetto, ne ho mai am-messo, in fayore degli italiani, il diritto di

pretendere Roma per loro Capitalc; ma havvi un diritto, che non si puq
contrastare ai Romani

,
ed e quello di essere goyernati a seconda dei

loro yoti.

Con q ues to il Thouyenel si studio di concilia-re la sua politica passata
con 1' indirizzo dato a quclla del suo successore; negar Roma ai piemon-
tesi, ma pretendere che il Papa si acconci al piacere dei settarii, inca-
ricatisi di rappresentare i yoti del popolo rpmano. Ma se dayvero il Papa
ayesse dovere di secondare le pretension! di

costorp, qualificate dal Thou-
yenel col titolo pomposo di dirilti incontrastabili

, saremmo curiosi di

sapcre perche questa teoria non si doyrcbbe applicarc da per tuttp altro-

ve. Se dieci secoli di possesso legittimo, e riconosciuto da tutto il mon-
do, non bastano per francare il Santo Padre dall'obbligo di fare a modo di
un piccolissimo numero di coloro cui dee governare; come potrebbero
bastare a qualche altro Sovrano un dieci o dodici anni di possesso d'una
corona

, sia pure che ottenuta per yirtu d' un suffragio uniyersale della
sesta parte dei sudditi?
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H Generate Gemeau, con parole, che mostrano andar di paro in lui con
la virtu militare, la generosita cristiana e la sapienza civile, lodo 1' Impe-
ratore pel sostegno dato al Santo Padre

;
dimostro che la magnanima

fermezza del Papa nel mantenere i suoi diritti e nel resisteread ogni co-
sto alle pretensioni settarie, avea salvato i principii dell' ordinc sociale e
del diritto pubblico ;

accenno i sovvertimenti che manderebhero a pre-
cipizio 1'Europa, se prevalesse 1'errore, che i popoli sono padroni di

se stessi ed haunq diritto di abbattere
, quando e come loro place, i pro-

prii Govern!
;
dichiaro come le condizioni volute imporre dal Thou-

yenel al Papa non avrehbero punto assicurato la pace d'Europa e d' Ita-

lia, e per contro avrcbbero violate i piu sacri principii morali
; pass6 a

breve rassegna le precipue iniquita dclla Italia fabbricata dalla rivolu-

zione
;
e conchiuse accettando il proposto paragraib dell' indirizzo, ma

non seuza rammarico di non veclervi ricordati
,
come tuttora vigenti ,

i

trattati di Yillafranca e di Zurigo.
II La Rochejaquelin prese poi a confutare sobriamente

,
ma con gran

forza
, parecchie delle asserzioni del Thouvenel

,
intorno alia perlelta

consonanza fra la sua politica e quella dell' Imperatore ;
chiari quanto

fossero ragionevoli le resistenze c le diffldenze incoutratc a Roma, dove
non si ignorava cbe, immediatamente prima dell' assassinio di Castelri-

dardo, ebbe luogo I'abhoccamento di Chambery, quasi cqnlemporanco a
certe promesse ed assicurazioni indirizzatc a togliere ogni timore. Tocco
delle niene inglesi per rapir alia Francia 1'influcnza, che viene dalla lute-

la escrcilata a vanlaggio della persona e deH'autorita suprema del Santo
Padre

;
ed accenno quanto fosse meglio in Italia una Confederazione one-

sta che una unita violenta, non solo per gli iiiteressi italiani
,
ma ancora

pei francesi.

Da ultimo il sig. Billault
, Ministro senza portafogli ,

ed incaricato di

spiegare la mente dell' Imperatore ,
tenne un breve discorso

,
che qui

dobbiamo riferire per intiero
,
siccome

qucllp
a cui sembra potersi attri-

buire una maggiore importanza, rispetto ai fatti che possono susseguire,
Lasciamo ai nosth lettori 1'incarico di riandare gli avvenimenti che, dal

1859 in qua, sono piu acconci a spiegare le parole del sig. Billault circa

i disegni dell' Imperatore. Egli adunquc parlo nejla forma seguente.

Signori. La quistione, sopra cui foste chiamati a votarc, fu gia ogget-
to di tanti discorsi cbe

, giusta il mio avviso
,
sarebbero inutili lungbe

spiegazioni ;
cio che importa si e che la situazione sia nettamente defi-

nita. La politica dell' Imperatore, dopo che qucsta controversia roraana

entro nel dominio della discussione, non vario un sol momento
; Tlmpc-

ratore ha sempre voluto due cose : 1'indipendenza dell' Italia e I'indipen-
denza della S. Sede (Benissimo) ;

c siccome questi due interessi sono in

lotta, esso ebbe la volonta di conciliarli. Certamenle esso non si illuse

sopra le diilicolta, ma neppure si e stancato (Benissimo, benissimo] . D'ac-

cordo col Senate e col Corpo legislative , egli ha risolutamente procla-
mato la sua politica di conciliazione. Furono proposti diversi modi

;
ma

non sono ancora riusciti. Pero e certq altresi, che 1' Imperatore ha la

Tplonta di raggiungere il suo scopo. Mi si permctta, a qucsto proposito,
di caratterizzare il punto a cui siamo, servendomi di una frase promm-
ciata nella discussione. Qucsto non po.ssumns ,

che noi incontravamo

a Roma, ora lo incontriamo a Torino (Benissimo, benissimo]. Ebbene,,
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in cospotto del non possumus politico di Torino, come anche del non

possumus religioso di Roma, 1'Imperatorc ha dctto : Havvi fra qucsti
due estremi una conciliazione possibile. lolavoglio; e se il momenlo
non e ancora giunto per farla prevalere , aspettero (

Benissimo
, nuova

approvazione) .

Ecco, il piu semplicemente che sia possibile, quale sia lo stato della

jiiistione. Gl' incident! o le parlicolarita relative a quest! ultimi tempi
mportano poco ;

che 1'Imperatore abhia pensato, che ques.la o quella com-
binazione personale avessc piu probabilita di assicurare il succcsso del-

la sua politica, queslo non vale per gettare un dubbio sopra la lealta
,
la

devozione e la fedelta del mio onorevole amico, il precedente Ministro

degli aflari esterni. Consideriamo soltanto la politica dell' Imperatore, ed
eviliamo di risvcgliarc inulilmente le passioni (Approvazione}. Cio che
vuole il Senato, cio che vuole il paese, si e di far prevalere le idee di

conciliazione, che stanno nella volonta dell' Imperatore. Non perdiamo
tempo in vane discussioni e vptiamo concordi il paragrafo dello schema
d'indirizzo (Benissimo, benissimo} .

V e un punto assai importante in questq discorso, e che diede molta
molestia ai rivoluzionarii dominant! in Torino; ed e quello in cui il Bil-

lault qualiiica il non possumus del Papa ,
come religioso. Ottimamente !

Si capisce adunque tinalmente, che questa e per la Santa Sede una qui-
stione religiosa, ossia intimamente cpnnessa cogli interessi religiosi 1 Si

capisce, che non si contende per puri motivi di materiale vantaggio, ma
per motivi superiori ad ogni terrena cupidigia ! E cosi e veramente. Ma
!a conseguenza, che ne deriva, forse non t'u

capita
dal Billault. Un non

possumus politico si puo disdire per motivo politico, p per un cenno ri-

soluto d'una volonta superiore, che ha la forza di farsi obbedire
;
ma un

non possumus religioso, siccome fondato nella santita del diritto, impo-
sto da inviolabife dovere di coscienza, fatto sacrosanto dal giuramento,
ue puo ,

ne potra mai essere rivocato
, per quanto si largheggi in pro-

raesse, in minacce, od in violenze.

6. Poco si differenzia dall' Indirizzo del Senato, quanto alia sostanza,

;juello che fu proposto all'approvazione del Corpo legislativo. Rispetto al

Messico yi
si dice: Yostra Maesta avea apparecchiata la spedizione

del Messico insieme con due grandi Stati
,
la cui opera rendea per certo

menp laboriosa quella della Francia. Rimasto solo a cercare il doyuto ri-

sarcimento, voi faceste bene, o Sire, credendo che il Corpo legislativo
yi avrebbe secondato. Aspettiamo il tine glorioso e vicino di questa guer-

ra, dove il nostro esercito e 1'armata danno prove di costanza e di va-

ore; e desideriamo che si riesca alia istiluzione cola d'un Governo du-

rabile, il quale osservi i trattati e la lega con la Francia.

Rispetto alle cose d' Italia : Apprpva il Corpo legislativo che voi con
mano ferma tenete librati equamente i grandi interessi, che si trattano in

[talia. Voi sosteneste gl' italiani senza patteggiare con la rivoluzione;
ae lasciate di proteggere 1' indipendenza del Santo Padre, dandogli tut-

,avia venerati consigli. Seguitate, o Sire, questo savio modo, che ha gia
iato buoni frutti nell'acquietare gli animi

,
e che concorda coi sensi cat-

,olici e liberal! della Francia.

Sappiamo ,
da telegrammi ,

che anche questi paragrafi dell' indirizzo ,

lopo qualche contrasto di alcuni deputali, e specialmente dei pochi re-

)ubblicani, furono approval! senza modificazione alcuna.
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7. La Santa Sede ha sempre mqstrato una somraa arrendcvolezza nel-

1'accettare e seguire i consigli ispirati da vera devozionc, quando sono
conformi alia giustizia, e veramente ulili al bene del popoli assegnali-
le dalla Provvidenza a

goyernare. Ma e impossibile che la Santa Sede
si arrenda a certe concihaziohi, che riuscirebbcro alia sanzione dell' ini-

quita, all'approvazione di falsi principii, ed a decretare legillimo il trion-

ib della forza e dell'cmpieta, scatenate contro gl'imprescrittibili diritti

chc vanta la Cbiesa ad essere libera ed indipendente nell'eseicizip del

suo ministcro. Ma perchemai il Corpo legislativo non penso invece di sug-

gcrire buoni consigli da darsi a quel Governo, cbe le se'tte hanno costi-

tuito in Torino? La France, dal canto suo, vi ha pcnsato ;
e nel numero

del 25 Gennaio ne ha spedito cola piu d'uno, che sembra assai giusto, e-

che tuttavia sara, fuor di dubbio, reietto
,
senza chc il Farini debba per-

cio pcrdere la buona grazia de' suoi amici e consorti di Parigi. Egli e

anchc troppo evidente, dice la France, che 1'Italia trova in Napoli non,

un sussidio di forza
,
ma nn ostacolo. II Governo di Torino sciupa cola

dcgli sforzi e dei mczzi, chc sarebbcro spesi utilmente altrove. Napoli r

Potenza italiana collcgata con Torino, sarebbe un ausiliare importante;
ma Napoli , Capo luogo di provincia, incatenato ma non congiunto al-

1'unita , e un nemico che si dee far stare a segno; e un impaccio ben

grave fin d'ora
,
con probabilita chc tra poco riesca ad essere un vero

pcricolo.
Perche dunquc non si dovranno dire ciecamcnte ostinati coloro che,

non per doyere religiose, ma per impegno politico, si rifiutano a si sa-

yio consiglio, giustificato eyidentemente clai 90 mila soldati, nccessarii

a tener curvi sotto il giogo i popoli del Regno? Perche non si hada al-

meno ai danni,che possono proyenire dal tentare 1'esecuzione dei propo-
siti teste ribaditi dal Governo di Torino, di compiere 1'assassinio d' Italia

con I'annessione di Roma? Quali sono i neniici d" Italia? dice la France^
Son quelli che pretendcano condurla a Roma sopra le rovine del Papato,
affine di sollevarc fra lei cd il cattolicismo

,
come barriera eterna, il gri-

do di tutte le coscienze. Or perchc questi consigli non si fanno valere

a Torino
,
dove e argomento di schernp la parola che a Torino non si

parla piii di Roma? Se ne parla ogni giorno ;
da Ministri nclle Circolari,

dai Deputati, da tutti. Perche il consiglio di tacere non si avvalora con

quegli argomenti, che si convengono ad un padrone verso i suoi servitorft
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IMPERO DI RUSSIA ]. Millenario della fondazionc dell'Impero ; parole dello

Czar alia nobiltii di Novogorod e Twer
;

risultati dell' emancipazione
del servi 2. Ukase sopra i beni cqnfiscati

a' Polacchi per cause po-

litichc, c sopra la coscrisione 3. Agitazione in Polonia
; colloquii fra

II Gran Duca Gostantino ed il Conte Zamoiski 4. Domande del po-
lacchi per la reintegrazione ed autonomla del loro reame 5. II Zamo-

iski, condotto a Pietroburgo, riceve dallo Czar V ordine di viaggiare
fuor dell' Impero 6. Morte della Contessa Zamoiski ;

suoi funeral!

7. Organamentp d'una societa segreta per 1'indipendenza della Po-

lonia ; Pastorale di Monsig. Felinski 8. Yiaggio dello Czar a Mosca ;

sue parole alia nobilta ed ai contadini 9. Scoprimento di congiu-
ie ; il Goverixo ordina e i'a eseguire arrolamenti militari in Polonia

10. Grosse bande di operai e di g;ovani insorgono ; repressione sangui-
nosa 11. Bando per lo stato d' assedio in tutta la Polonia; parole
dello Czar alle milizie della Guardia imperiale.

1. A mezzo il Settembre passato, lo Czar Alessandro II si condusse,
con quasi tutta la sua famiglia e la Corte ,

a Novogorod ,
dove si do-

yea inaugurare un monumento per la celebrazione del millenano della

fondazione dell'Impero russo. La maltina del giorno 20 le milizie, ia

numero d'oltre a 12,000 uomini, si schierarono in parata ; 1'Imperatore
a cavallo ando alia chiesa, per assistere alia santa Messa ; quindi ,

la

presso, assislette alia cerimonia dello scoprimento della mole percio eret-

ta. Segui poscia la rassegna dellc truppe ;
e si lini con un gran banchet-

to ai militari. L'Imperatore fece pure una corsa a Rurikowo, dov' ebbe

luogo una festa campestre, in cui i contadini mostrarono la loro devozio-

ne allo Czar, stendendo i loro caftan sulla "via ch' egli dovea calcare.

Nel riceyere i complimenti della nobilta a Novogorod, Tlmperatore si

mostro cortese, ma sobrio assai di parole. Godo che mi sia stato dato

di celebrare fra voi questo giorno, in questa yecchia citta, culla del-

1' Impero di tutte le Hussie. Divenga dunque questo giorno un nuovo

pegno dell' indissolubile unione di tutte le classi della popolazione col

Ooverno
,

il cui solo scopo e la felicita e prosperita della nostra cara

patria. Mi compiaccio ,
o Signori ,

nel considerare la nobilta come il

sostegno principale del trono, come 1'egida dell' integrita dell' Impero.
E concbiusc manifestando la liducia cbe i nobili, edi loro ligli, con-

tinuerebbero a servire, con lui e
cpi

suoi successor!, la Russia per la

fede e verita. Ma in una breve visita a Twer, dove la nobilta si mo-
stra men docile, o piuttosto turbolenta, lo Czar parlo piu asciutto. Vi

ripeto quanto vi diceva nel 1858. lo ho verso la nobilta gli stessi sen-

timenti d'allora
;
ma mi duole di non cssere compreso, e d'incontra-

re resistenze, dove ayrci
da trovare aiuto

;
ed anche si trascorre ad

atti, per cui si devono istituire processi. Spero che cio non accadra piu;
e che ognuno contribuira al bene comune

,
secondo che si conviene ad

*im gentiluomo russo. Onde si vede, che le iniziate riforme sono ben

lungi dall' appagare i voti di quelli, che in verita furono sempre i piii

Talidi sostegni del trono nioscovita.

Tra le cagioni di scontento per la nobilta, in molte
province,

e preci-

pua la decretata emancipazione del servi. Lo stesso Nord , diario che e

incaricato di sostenere nell'Europa occidentale le parti della Russia, e

^ostretto a confessare, che la bisogna procedeva con istento
;
ma i risul-
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tati ottenuti negli ultirai mesi fanno sperare mcglio per ravvenire. Gli

affari delia emancipazione, dice un Cqrrispondente
del Nord da Pieirobur-

go, sul
principio d' Ottobre

, progrediscono regolarinente ,
ad onta degli

ostacoli ine/vitabili
,
chc incontrano d'ordinario quistioni cosi complicate.

II numero dclle carte regolamcntari, {innate da una partc e dall'altra sina

al mese di Settembre, ascende a 39,371. Esso aumenta di giorno in gior-
no. Fra 10 milioni di servi emancipati, ye 11' ha i milioni circa, i (juali hail

iiniti i loro impegni coi proprietarii. La maggipr parte s'e messa d'accor-

do aH'amicheYolc. Dei 525,000 dvorovye (servitori addetti alle abilazioni

dei signori ) piii di 50,000 sono passati alia condizione di coltivatori.

L'operazione del riscatto prpgredisce celeremente. La Banca, chc n'e in-

caricata, ha gia rimessi ai proprietarii 10 milioni di rubli d'argento
( 40,000,000 di fr.), Si spera che in autunno, dopo finiti i lavori cainpe-
stri

,
i morosi si faranno premura di prenderc tinalmente un partito de-

cisivo. In somma
,
come voi vcdete, le cose non vanno troppo male,

e ccrtamcnle progrediscono rnollo mcglio che noil si era da prima
aspettato .

2. Pel giorno della mentovata solennita del millenario era corsa voce,
che si pubblicherebbero riforme poiiliche; ma non fu nulla. Bensi lo Czar
fece bandire due ukase, il priino dei quali scrahra dcslinato a rendere
mono acerbo il secondo. Quello spetta una mitigazione di scverita nelle

confische dei bcni appartenenti a'Polacchi, che parteciparono a moti po-
litici; questo promulga la coscrizione pel 1863. QuaiUo ail' ukase sopra i

heni dei Polacchi, la cosa si riduce a poco. Per un ukase del Marzo 1860
erasi ordinato di ccssare ogni perquisizione, a profitto del Fisco, intorno

a quei beni immobili o mobili, apparteucnli agli (Mnigrali, dopo i rivolgi-
meati del 1831, e che lino al 29 Settembre 1859 non eraiio ancora con-

iiscati. Con 1' ukase del Settembre di quest' anno 1862 si stende questa

specie d' amnistia ai beni posti nelle stesse condizioni, anche per reati

commessi dopo il 1831, e lino al prcsentc: desiderando cosi, dice lo

Czar, manifestare la nostra clemenza verso i nostri sudditi del Regno di

Polonia, esposti a tali process! collo Slato. Ben inteso, che rindulto ri-

guarda soltanto i beni non ancora conliscati
;
ma non ordina che si resti-

tuisca nulla di quauto gia era sequestrate.
In quauto alia coscrizione, ecco il prcscritto dall' ukase, con cui si cp-

rono la festa pel millenario. Dopo aver ricordato che non si fecero piii

cernc mililari dal 1856 in qua, si tocca della necessita, imposla dalle con-

dizioni dell'esercito e dell'armata navale, che ora si torn! in \igore que-

grado d'ufficiali ed'impiegati (non mililari), non possano essere presi co-

me supplenti.Isurrogati volontarii devono avcrc21 anno, e nessuno puo
oltrcpassare 30 anni

;
soltanto quell!, che tentano soltrarsi colla fuga, o

collo storpiarsi, possono acccttarsi sino al 31 anno. Gli arrolati saranno-

condotti dinanzi alia Corte non nudi, ma int camicia. L'unico figlio, o il

figlio priinogenito d'un soldato in servigio, o morto nel servigio, e esente

dalla coscrizione. I comuni dcbbono dare almeno 3 rubli di preraio per

ogni arrolato. Dei contadini dell' Impero prima vengono chiamate le classi

d' eta dai 22 ai 27 anui, e poi quclle dei 22 e dei 21 anno.
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3. Ognuno puo far ragione da se del quanto simili atti di cjemenza
fossero atti ad appagare i voti del reame di Polonia

,
dove le cose, sotto

I'aspetto civile, religiose e politico, vanno ora precisamente come gli

3nm addietro. L'effetto, che se ne ottenne, certamente non rispose al di-

segno del Governo, il quale crcdette di dover rendere anche piu spiace-
vole la coscrizione, dandole certe forme che conferiscono agli esecutori

un'apparenza, almeno, di facolta arbitrarie. Imperocche, come vedesi da
un articolo ufficiale del Giornale di Varsayia, 1' Imperatore, per togliere

ogni intoppo alia facccnda dell'emancipazione, voile esonerati da tal pe-
so i contadini

;
e percio ordino che, per questa volta, non si osservasse,

nel far le cerne, la legge sopra j'estraziqne
a sorte, ma le si sostituisse

una designaziqne fatta daautorita speciali, da determinarsi pel Consigliq
d'amministrazione. Cosi il Governo avea tutto 1'agio d' incorporare nei

suoi reggimenti ,
e mandare in Bessarabia o nel Caucaso, i giovani che

col loro contegno poteanq dargli ombra. Dal quale provvedimento furo-

no liberi i soli proprietarii di terre, i contadini
,
e coloro che esclusiva-

mente attendono aH'agricoltura. Tutti gli altri furonq sottoposti a dqver
pagare, quando fossero designati dal mentovato Consiglio, il loro tributo

at sangue.
Non e a dire quale commozione quindi si destasse negli animi del-

la gioventu polacca ,
la quale, sebbene di quei giorni il Gran Duca Co-

stanlino levasse lo stato d' assedio a cui soggiaceano ancora parccchie
ckta e province, hen capiva a qua! termine si volea con cio riuscire.

L'agitazione politica percio crebhe di molto, a segno da doverne grande-
mente impensierire il Namiestnik Costantino, che vedea voltarsi contro il

Governo ogni ordine di persone.
Benche 1'anniversario di Kosciusko fosse passato senza dimostrazioni

politiclie d'alcuna sorta, il che non accadeva gli anni precedent!, il Go-
verno avea ben d'onde sospettare, che cosa si covasse sotto ciuell'apparente

quiete. La cifra nfficiale dei carcerati in Varsavia
, pubblicata dal diario

del Governo, e molto eloquente. Sopra 14,833 persone sostenute nelle

prigioni di Varsavia dal 1. Gennaip al 20 Lnglio, non meno di 3,596
erano accagionate di riianifestazioni politiche. II Granduca

Gostantinq,
oggimai non sapendo a chi voltarsi, ebb.e a se il conte Andrea Zamoiski,

per udire da lui, tenutq in conto di capo della fazione politica che s'ado-

pcra per rivendicare 1' indipendenza della Polonia, qual partito si doves-
se prendere per cessare quella agitazione; e in piu colloquii si studio
di mostrare al Zamoiski, quanto gran torto si avesse di non istar con-
tenli alle prove di benignita gia date dallo Czar. Narrasi clic, .in un
momento di collera

,
il Namiestnik dicesse allo Zamoiski : essere tempo

oggimai di por termine a codeste commedie. II Conte replico : Questa
appunto e la denominazione che vostro padre, lo Czar Nicolo, diede alia

costituzione di questo Regno, quando co' suoi procedimenti provoco la

insurrezione del 1830
;
ma la nazione applico poi questo nome allo Sta-

tuto oryanico che venne promulgate e non mai eseguito , Di qui si puo
scorgere a che termini stessero le cose. II Gran Duca fin dal principio
del Settembre si raccomanclo al Zamoiski perche vedesse di sedarc 1'agi-
tazione

;
a cui il Conte fece intendere, che la quiete dovea essere effetto

delle bramate soddisfazioni
,
fin qui negate dal Governo. II Duca allora

gli commisc di esplorare, e riferirgli poi quali fossero le condizioni a cui
si renderebbero i Polacchi.
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4. Da cio il Zampiski inferi, che gli fosse data facolta di radunare e
consultare gli uomini piii ragguardevoli del Regno, per averne il voto.

Questi aderirono alia sua proposta ; piii volte si raccolsero, discussero,
oeliberarono sopra le domande da suggettare al Governo, e risolvettera

di esporle in forma di lettera al Zamoiski stesso. Quand'ebbero compila-
to questa scritlura, c postovi sotto i loro nomi

,
il Zamoiski credelte di

poterla presentarc ,
come 1' espressione del suifragio irrevocahile della

Polonia, al Gran Duca; il quale all' udire, tra le altre cose, che la nazio-

ne non poserebbe finch e non
fosserp riunito all' antico reame di Polo-

nia, la Lituania ,
la Volinia, la Podolia c 1'Ucrania, rispose ironicamente,

come narra la Gazzetta di Slesia: Peccato che non chiediate anche Pie-

troburgo e Mosca! E con piglio dispettoso volto le spalle e se n'ando via.

5. E non tardo moltp a vedersi il risultato dclla schiettezza usala dal

Conte Andrea. Imperciocche egli fu con bel garbo arrestatp e spedito,
sotto buona scoria, a Pietroburgo. La Gazzetta ufficiale di Varsavia ,

sotto il di ISSettembre, pubblico la npta scguente: In questi ulti-

mi giorni un certo numero di proprietarii di fondi, illegalmente convo-

cati
,

si sono riuniti a Varsavia, e, in seguito alle conferenze che hanno

ayuto luogo in casa del conte Andrea Zamoiski, hannp compilato un in-

dirizzo, che gli fu rjoi rimesso
;
indirizzo destinato a riassumere i pretesi

desiderii della nazione
,
c il cui contenuto era in disaccordo colle istilu-

zioni del paese; II Governo dell'Imperatore non permettera che una riu-

nione di persone private si arroghi la qualita di corpo costituito; e che
alcuna persona, qualsiasi tra i sudditi dell'Imperatore, si costituisca co-

me organo e qual capo di una riunione di questa natura. II conte Andrea
Zamoiski deve rispondere dinanzi al suo Governo della propria condotta y

contraria aH'ordinc delle c'ose stabilite. A quest' uopo il conte Andrea
Zamoiski e stato spedito oggi a Pietroburgo.

Giunto a Pietroburgo il Zamoiski non lu condotto in veruna carcere,
ma solamente vigilato tinche venisse il momento d'esscre presentato alia

Czar; col quale ebbe un lungo colloquio di due ore, durantc il quale il

coraggioso Polacco svolsecon grande iealta el'ranchezza il suo pensiero r

ed espose tutta intera la verita sui bisogni , sui
vpti

e sulle
aspirazipni

del paese, ove egli gode di una somma popolarita. L' Imperatpre pose line

al colloquio con queste parole: Al mio avvenimento al trono, io ho detto ai

Polacchi: da banda i sogni. Io saro rigoroso come mio padre; c, ye Ip

ripeto , preferisco d' essere trovato severe in Polonia, anziche lasciarvi

nudrire illusion! non effettuabili. Io non ho piu nulla a dirvi, non faro

altre concession!. Quantp a
vpi, sig. Conte, io non yoglio tenervi a Pie-

troburgo, dove sareste fuor di posto. E impossible il lasciarvi a Varsa-

via; ed io non voglio darvi 1'apparenza di un prigioniero di Stato, man-
dandovi nel fondo della Russia. Domani voi parti rete per 1' estero .

La volonta dello Czar ebbe pronto effelto. Al Zamoiski fu consegnato
un passaporto in regola per ogni altro Stato che 1'Impero russo, ma con

divieto di passare a Varsavia. 11 Conte parti, si soffermo a Posen, e quinci
direttamente ando a Parigi. II Giornale di Pietroburgo pubblico sopra
tal fatto la nota seguente. II Zamoiski correva il rischio di vedere il sua

name trasformato in bandiera del partito del disordine e delle tendenze

anarchiche. II Governo, chiamandolo a Pietroburgo, voile cessare da lui

tal pericolo ;
e siccome 1' Imperatore giudica che il suo ritorno a Varsavia
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non sarcbbe privo d' inconvenient! ,
il conic Zamoiski yiaggera per qual-

chc tempo in pacse slraniero. Che in sostaiiza e una manicra di man-
dare in bando le personc incommode.

6. Gia da qualche tempo la consorte del conte Andrea era in istato moHo

cagionevole di salute; questo avvcnimenlo, per lei si funcsto, le diecle il

tracollo, si chc iniermo grayernente.il Goycrnorussonpncredelte di do-

ver usare a) Zamoiski ladelicata corlesia di permettergli, per tal
cpngiun-

tura, una visita alia morcnle
;
onde la Contcssa poco dopo trapasso, scnza

aver potuto rivedere il marito. La popolazione di Varsavia ne fu profon-
damcnte commossa, e un lutto universale mostro quali ne fossero i sen-

timenti verso 1'esule non meno die verso 1'estinta. A. cansare ogni peri-
colo di torbidi per la circostanza de' funerali, laPolizia russa circondo di

guardie e di milizia il palazzo in cui giacea il cadavere
;
vieto chc alia

pompa funebre potessero partecipare altri che i piu stretti parenti ;
inti-

mo chc il ferctro fosse portato alia cbiesa piu vicina, cioe a poche decine

di passi; fecc assistere alia fimzione, dovula Tarsi in ora
impropria, gran

numero di milizia in armi per allpntanare
la moltitudine; siccheogni co-

sa si passo, non senza gran compianlo, ma quasi claudestinamcnte. Quin-
di ebbero luogo molte perquisizioni domiciliari nellc case di cospicui per-

sonaggi aderenti del Zamoiski, e pertino in qualche convento di monache;
e le severita fiscali furonq coronate da qualche arresto. Da cio e agevole
inferire in quali disposizioni d'animo stessero i Polacchi, quando i'urono

promulgati gli ukase di Novogorod.
7. Gia si erano scoperti cd arrestati qua e cola varii complici di so-

cieta politiche, organate per promovere la indipcndenza della Polonia,

allc quali partecipavano studenti ed anche militari in buon numero
;
e la

cosa dovea procedere in modo assai pericoloso, stando ai ragguagli che

la Gazzetta di Vienna ristampo da' giornali prussiani. Una societa
riyo-

luzionaria, presieduta dal GeneraleLodovicoMicroslawki, proponevasi di

rivendicare con 1' armi la liberta della Polonia. Era gia costituila in piu
comilali con vaste diramazioni, con tribunate proprio, e con una specie
di Ministero

; assegnato il tribute che dovea pagarsi da ogni socio; sta-

biliti i collettori
;
destinati coloro che doveano informare i Comitati se-

condarii ed i singoli membri, con rapporto mensile, sopra i progressi del-

Fassociazione verso il suo scopo, sopra la distribuzipne e la forza del

prcsidii russi, sopra le disposizioni dei popoli ne' varii luoghi , e i prov-
vedimenti gia presi per eflettuare 1' insurrezione. II denaro all' uopo do-

yea raccogliersi dal tribute dell' 1
1

/ 2 per 100 sopra le
ipoteche e i beni

immobili, e del 5 per 100 sopra le rendite degli associati.

A tal punto erano le cose sulla fine d' Ottobre. L' Arcivescovo di Yar-

sayia,
come riferirono quasi tutti i giornali, pubblico una Pastorale, con

cui dichiarava che, sebbene per lui gl' interessi della Chiesa dovessero
andare innanzi ad ogni altro, pur considerava come sacro dovere raffetto

alia sua patria. Percio raccomandava quanto a questa potesse in verita.

giovare ;
ma sconsigliava tutti dalle congiure, dalle

cospirazipni , dagli

assassinii, non pptendosi trovare salvezza per la nazione altrimenti che

nella civilta cristiana.

8. Queste esortazioni del degno Pastore
,

e i consigli dc' prudenti ,

contennero ancqra per piu mesi il malcontento del popofo dal prorompere
a fatti turbolenti e maneschi. II Governo russo forse si ripromettea di
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poter all' uopo vinccre col rigorc chiuuque avessc osato muoversi; ma
non era al tutto Iranquillo. E ben davagli cagione di sospetto e di timore

il vedere gittato il seme della rivolta eziandio Ira le truppe riputate piu.

fedeli
; tantp

che urio squadrone del reggimento del lancieri della guar-
dia, di presidio a Peternoff, si ammutino contro i suoi ufficiali, edovette
essere castigato con tutta la severita dei tribunal! militari. Tuttavplta
llrnperatore ,

non iscorgendo manifesto indizio di quelle macchinazioni

che aveano, cogli incendii smisurati, recato lo scompiglio perfino a Pie-

troborgo, a mezzo Noyembre si condusse a JVlosca per passaryi alquante
setlimane. Egli yi trovo accoglienze splcndidissime ;

di che si mostro

molto pago parlando alia nobilta conyenuta al suo cospetto e dicendole :

Sono avvezzo a contidare nei sentiment! di deyozione della nostra no-

bilta, devozione inalterabile al irono ed alia patria, cui provo si sovente

coi fatti, e particolarmenie in tempi e congiunUire di prove durissime
,

come ancora fece poc'anzi. Questo si spesso dichiarare la tiducia posta
nella deyozione della nobilta, ben mostra quanto lo Czar ne senta grave
d urge nte il bisogno.
Ai sindaci poi dei Comuni, e dei villaggi di Mosca, parlo egli con pa-

role piu ricise, senza compliment! ,
e da Signore. Buon giorno , figli

miei! disse loro; son contento di vedervi. lo vi ho dato la liberta
,
ma

non lo dimenticate, una liberta legale e non la licenza. Per conseguenza,
e prima d'ogni altra cosa

, esigo da voi obbedicnza alle autorita da me
istituite. Di piu esigo soddisfacciate esattamentc i canon! prcscritti. Vo-

glio che nei luoghi, oye le carte regolamentarie non sono per anco com-

pilate ,
esse siano condotte a line al piu presto ,

nei termine che ho

assegnato. Quando esse saranno fattc, yale a dire, passato il 19 Febbraio

dell'anno prossimo, non aspettatevi piii ne alcuna nuoya liberta
,
ne al-

cuna immunila. Mi capite? Non prestate orecchio a yoci che si fan corre-

re fra
vpi ;

credete solamente alle mie parole e non date fede ad insi-

nuazioni contrarie. Non piu, addio; e il Signore sia con voi ! (hurra fra-

gorosi e prolungali] .

9. II Gran Duca Costantino a Yarsavia sludiossi intanto di rabbonire

gli animi, con mostrarsi pieno di buone intcnzioni e di fiducia ncgli abi-

tanti; e tenne il ricevimento pel Capo d'anno nei di primo di Geiinaio
,

secondo il calendario Gregoriano , per mostrare yiemeglio come si vo*

lesse, in questp genere di cose, satisfare alle convenienze verso un popolo
cattolico

;
e si studio di preparare tutti a pigliarsi in pace 1' imminente

csecuzione degli ordini dati per la
cpscrizione.

10. La cosa tuttavia riusci ben altrimenli. II Gpverno avea avuto indizio

d'un prossimo scoppip di insurrezione. Piu diarii del Piemonte, trombot-

tieri del partito cV azione, fecero sapere che ([uella era gia siata intimala

ai congiurati pel 22 Dicembre, poi aifferita al 10 Genuaio. Si credette di

sventar la mina coll' eseguire la coscrizionc per tal maniera, scrive la

Oazzetta ufficiale di Vienna, che dovessero rimanersi impotenli i cap! c di-

rettori del disegno. Nelia notte del 14 al lo Gennaip le truppe si sparse-
ro per Varsavia, occupando gli sbpcchi

delle vie e il largo delle piazze;
e la Polizia, con grosse squadre di suoi ufficiali armati, percorse le sin-

gole case, levandone le persone designate dal mentoyato Consiglio come
da inscriversi nei ruolo delle soldatesche. Di mano in mano che se ne

erano raccolte un venti o trenta, si conducevano con buona guardia a
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chiudere nella cittadella. Tutti i giornali recano la descrizione delle sce-

ne miserande e compassionevoli che accaddero in quella nolle, e dci mo-
di ausleri che si adoperarono per compicre a rigore gli ordini ricevuti.

L'indomani la cilia era sgominata; ma non avvennescompiglio di sorta.

Piu di 1,500 coscritli aspellavano nella fortezza il momenta di essere av-

viali a veslire la divisa militare, e la desolazione era al colrno nelle i'a-

miglie. La spedizione dovea riunovarsi le nolli appresso ;
di che ridolli a

disperazione molli operai e citladini d'ogni ordine, che paventavano quel-
la dura sorte, si trafugarono fuori, si radunarono nelle selve a qualche

miglio dalla cilia, e vi si disposero alia resislenza. Armati i piu di col-

tello o di pislola, erano risoluli a vender cara la vita
;
e cominciarono a

respingere le squadre di soldati mosse ad inseguirli, passarono la Visto-

la, si aggiunsero a molli altri del contado, furono provveduli d'armi dal

Comitato, e 1'insurrezione in hreve si allargo per quasi tulta la Polonia.-

Non ci basterebbero molle pagine a recare per singolo le zuife che qua
e cola avvennero Ira Russi e Polacchi, con Yiltoria or di questi or di

quelli, ma con ispargimento copioso di sangue.
11. Fin dal primo giorno 1'insurrezione si manifesto si terribile pei Rus-

si e pericolosa pel Governo, che da Pietroburgo si fccero muovere rinibrzi

di truppe, cbiesle a graude islanza dal Gran Duca; il quale, pochi gior-
ni dopo, alii 24 di Gennaio, mando fuori un hando per cui la legge
niarziale, sospesa per alcuni precedenli decreti

,
sara nuovamente posta

ii]tpieno vigore in tutto il regno di Polonia . Ma al tempo stesso era

difuiso da per tulto un proclama del Comilalo per 1'insurrezione, firmalo

da un tal Tcherbanne; in cui si eccilano tutti i Polacchi a levarsi in ar-

ini, e si dichiarano faor delta legge il marchese Wielopolski e suo iiglio y

con lulti gli allri che parleciparono ad effelluare in Varsavia la coscri-

zione. Nelle campagne la lolla divenne sanguinosa , pcrdendo la vita

molli soldali russi
,
ed allri dovendo cercare scampo con la fuga ollre i

confmi della Gallizia o del Gran Ducalo di Posen, per porvi in salvo le

persone e le casse del tesoro. Varsavia pero, tenuta sollo le bocche dei

cannoni e de' raoschelli
,
non si pole inovere

;
ma il contegno de' cilta-

dini era tale, cheil Muchanow, Prefetto della Polizia, nou riputo soverchio-

il bandire gli ordini seguenli : 1. Gli allruppamenti di ollre Ire per-
sone sono proibiti; 2. Gli assembramenti in caso d'incendio sono inter-

dctti
;
del pari e proibito arrestarsi mentre

passa
la truppa; 3. Le porte

delle case devono essere chiuse alle 9 ore ai sera; 4. A parti re da oggi
non si potra m'u sortire dopo le ore 9 di sera senza essere munito di lan-

terna
;
da uu'ora dopo mezzanotte fino al giorno nessuno deve trovarsi

in istrada; 5. Le oslerie, i caffe, i risloralori saranno chiusi a 6 ore di

sera: 6. Tulle le persone che arrivano o abbandonano la cilia, devono
essere munite di passaporlo. Gli abitanli devono oltre a cio conformarsi

alle ordinanze pubblicate, in occasionc che fu proclamato lo stato d'asse-

dio, nella Gazzetta di polizia del 14 Ottobre 1861 .

La cosa cagiono tal impressione a Pietroburgo, che lo Czar in persona
crcdelle di doverne egli stesso dar nolizia alle milizie della sua Guardia,
col seguente discorso.

Siccome molti di voi, o Signori, ignorano probabilmente gli ultimi

avvenimenti di Polonia
, voglio che li conosciate dalla mia bocca. Dopo

il reclutamenlo, che e slato terminato in modo soddisfacente a Varsavia
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dal 2 al 3 Gennaio (secondo il calendario russo), alcune bande
d'insqrti

hanuo incominciato a mostrarsi il 6 sulle due rive della Vistola. S'invia-

rono immediatamente del distaccamenti per disperderle. Finalmente,
nella iiotte dal 10 all'll, un improvviso assalto e stato dirctto in Uitto il

Regno, eccettuata Varsavia, contro le nostre truppe distribute nei loro

accantonamenti. Atrocita inaudile sono stale cominesse : cosi, per esem-

pio, nei dintorni di Siedlce i nostri soldati,assaliti, si sono difesi dispera-
tamente in unacasa, che gl'insorli hanno incendiata, non trovando altro

mezzo d' irapadronirsene ;
nondimeno le nostre valorose truppe hanno

dispersi sempre i ribelli. Secondo le prime infbrmazioni
,

le nostre per-
dite si limitano a trenta uomini uccisi

,
fra i quali il nostro vccchip fra-

tello d'armi del reggimcnto di Ismailovsky, il colonnello Kozlioninow,
comandante del reggimento di fanteria di Mourom. II numero dei nostri

t'eriti ascende a cento, e, fra quesli, e il Gen. Kannabich. Un simile ten-

tativo ha avuto luogo presso Bialystok, sul territorio stesso dell'lmpero.
Tuttavia

, neppure dopo queste nuove atrocita
, voglio accusare tutta la

nazipne polacca. Io vedo in qnesti spiacevoli avvenimenti il lavorio del

partito rivoluzionario, che dappertutto si adopera a rovesciare 1'ordine

legale. lo so che questo partito spera di trovare dei traditori perfino fra
le nostre file; ma non ismuqvera la mia iiducia in quella devozione ai

proprii doyeri, che contraddistingue il rnio fedele e glorioso esercito. lo

sono conyinto, che, oggi piu che mai, qgnuno di voi sentira e compren-
dcra la santita del giuramento, e fara il proprio dovere, come lo esige
i'onore della nostra bandiera. lo stesso ho incominciato a servire nelle YO-

strc file; piii tardi ho avuto I'onore di comandarvi per lo spazio di alcuni

anni, e perciq
i yostri sentimenti di devozione mi sono ben noli

;
io an-

daya altero di voi dinanzi al fu Imperatore mio padre. Io son
certq che,

se le circostanze lo richiederanno, dimostrerete anche oggi coi fatti, che

posso fare assegnamento su di voi e che giustilicherete la mia intiera

iiducia .

Dacche lo Czar tenne questo discorso, le cose yqlsero al peggio assai.

I conflitti si moltiplicarono , gTinsorti s'impadronirono d'artiglieria, si

rannodarono in forti squadroni a cavallo ,
ebbero modo di fornirsi in co-

pia d'armi
,
e misero in rotta grosse schiere di Russi. Y'ebbe chi spac-

cio che i timori del Governo imperiale crano esagerati a hella posta , per
trarne prelesto a schiacciare per sempre i Polacchi

,
e che tutto in realta

si riduce a lotte disuguali fra bande di giovinetti e ragazzacci renitenti

alia coscrizione, e buone truppe sicurc della vittoria. Ma i ragguagli, che

i giornali della Prussia e dell' Austria vanno pubblicando ogni giorno ,

rcndonq incredibile tanta imposlura. Per altra parte non senza un gran

perche il Governo prussiano fece bandirc a Posen, e 1'austriaco in Gal-

lizia, che sarebbe severamente punito, a rigore di leggi,chiunque accor-

resse in soccorso degli insorti. La lotta, dice in sentenza il Times, e

veramenle nazionale, e 1' insurreziqne vastissima. II Governo potra re-

primerla, ma versando torrenti di sangue; il che non giovera punto a

rassodare il Governo russo nei possesso del reame di Polonia.
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NELLA BENEFICENZA SOCIALE

I. Breve compendia delle cose fin qui ragionate.

Le osservazioni fatte nei precedenti articoli, per ispiegare la com-

messura nalurale delle varie forze che danno \ita e calore alia be-

neficenza sociale
,
avranno fatto capace il let-lore di cio che molle

voile abbiamo detto : distinguersi 1' economia caltolica dalla etero-

dossa
,
fra gli altri litoli

, pel compiuto impiego ch' ella fa delle for-

ze motrici. dell' uomo
,

ridolte da noi a quelle tre principal! : 1' in-

teresse, motore dell' uomo sensitive
;

il diritto, molorc dell* uomo

ragionevole; la religion?, motore dell' uomo soprannaturale. Analo-

gbe a questi Ire motori sono le tre influenze, donde risulta adcqua-

tamente la beneficenza sociale. Prima condizione di questa e
,
come

vedemmo, la riverenza al diritto di proprietario : e pero, finche que-

slo non e colliso da altro diritto
,
nessuna autorita puo giustamentc

1

disporre deH'altrui per far del bene ai poveri. Sovyenileli del vostro

se la compassione -vi stimola : ma guardatevi di por 1' unghia sulla

roba d' allri, perclie la giuslizia dee precedere la beneficenza.

Siccome peraltro il dirilto ha per se del rigido ,
dell' inesorabile-

e, quasi fummo per dire dello spietato ijpolrebbe la beneficenza re-

.
1 Non si scandalizzi il lettore : altro e il dirilto , altro 1' uomo che ne e

Investito. II diritto e una verita di relazione e pero immutabile. L' uomo che

lo maneggia ha molte altre facolta per modificarne 1' uso.

Serb 7, vol. 7, fate. 311. 34 12 Febbraro 1863.
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nir meno, se noir soltenlrasse, ad ammorbidire il summum ius, la ca-

rila soavissima della religione. La quale fra Caltolici essendo orga-

nicamente incorporate in una visibile sociela
, operante per mezzo

d' uomini individuali, consecrati autenticamenle a governarla ;
e per

mezzo di corporazioni ed istiluzioni
,

dirette dai prelati supremi per

trasfondere in lull*, anche nelle inflme membra, lo spirito di Cristo;

quesla societa visibile fra gli uomini entra necessariamente
,

col

suo organismo divinamente istituito
,
a far parle del congegnamento

delle yarie influenze nella beneficenza sociale. Cosi, e solo cosi, pro-

ducesi questa maravigliosa armonia fra la caritci e il diritto
, per la

quale da un canlo si assicura ai miseri il necessario sussidio
,
e dal-

1' altro non si concede ai nulla abbienti il drillo di spartirsi le pro-

prieta dei possidenti, come per loro il pretende a si gran rischio il Co-

munismo. Per tal modo il proprietario usa liberamente il suo dominio

sulla roba
,
e la spontaneita del dono ne aumenla la generosita : per

tal modo fra Cattolici ricchissimo diviene il gazofilacio dei povcri, a

segno d' ingelosire come soverchio i cuori e le leorie degli econo-

misti. Ma alfmche la generosita del dare non riesca nociva per 1'in-

fingardaggine di chi riceve
;
la Chiesa medesima

,
che anima i ric-

chi a donare, anima i poveri alavorare, per diminuire il numero dei

bisognosi ;
anima i savii che governano a regolare la distribuzione

delle larghezze, per diminuire il numero dei furbi e degrinfingardi.

11 quale ordinamento delle varie ingerenze ed inclinazioni tende,

come ognun vede, non solo a produrre nella Sociela inlera una giu-

sta riparlizione di beni
;
ma eziandio a proclurla (

come al principio

proponemmo da dimoslrarsi) non gia coll' -accumulare gli scudi dati

da molte persone ugualmente benefiche, ma col congiungere al me-

desimo scopo tre funzioni, ossia tre influenze essenzialmente diverse.

Come, per valerci d'un evidente paragone, come essenzialmente di-

versi sono i fonditori che costruiscono i cannoni, gli artiglieri che li

maneggiano, il generale che li comanda
;
benche quesli Ire agenti

mirino al medesimo scopo di espugnare la fortezza
;
e come sarebbe

ridicolo chi pretendesse espugnarla senza generale e senza artiglieri,

ma sol triplicando i cannoni
;
o per converse triplicando artiglieri o

general! ,
ma togliendo via i cannoni; cosi ridicolo comparisce colui
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ehe spera ractlcre in pieno rigoglio la bcneiiccnza sociale, commcl-

tendo ad im solo del Ire principii 1'oltenerne compiulo 1' effello. No !

la borsa del private nulla giova, se non interviene il fuoco della ca-

ritci: la earita non produce effelto veruno esternamente, se non ab-

bia mezzi con cui soccorrere : e la carila e la moneta non basleran-

no se, menlre s'adoprano in favore dei poveri, vengano manomessi

neir esterno disordine di una sociela tumultuante. Solo 1' armonico

conserto dei Ire principii potra oltenere quell' agiatezza sostanzial-

mente uguale, che ogni savio economista vagheggia, Iratlando il pro-

blema della beneficeriza sociale.

Sostanzialmente diciamo, per ben distinguere la vera e ragione-

Tole uguaglianza dalla immaginaria e democralica, che cerluni vor-

rebbero eslendere a tutto cio che in fatlo di lusso, di delizie, di epicu-

reismo sa inventare 1'ingegno al servigio delle passioni umane. Piu

volte in effetto incontrasi nei difensori delle Macchine, del Libero

Scambio, del Progresso un argomenlo, che cerli economist giudicano

perenlorio, adimoslrare quanto progredisca il popolo nell'agiatezza, e

come questa tenda a poco a poco a livellarsi. Si, dicono : 1'operaio

deve affaticarsi e molto. Ma crescendo cosi la produzione, quei che ve-

slivano un tempo caraice di grosso canavaccio e abili di ruvido fusta-

gno, hanno oggi a prezzo tenuissimo i cotoni d'Inghilterra e le lane

di Francia. Cotesta idea di progresso nell'agiatezza ci sembra poco

esatta, perche troppo ristrelta ad un solo elemento, e questo il piu

materiale del ben essere umano. Un villano, un operaio che, indos-

sando vest! grossolane, possa peraltro conservare rigogliosa la sanila

del suo corpo , perfezionare tra i confmi della propria condizione la

sua intelligenza ,
e dare alia vita morale lutto lo svolgimento suo pro-

prio ;
un villano

,
un operaio che sanlifica regolarmente le sue feste,

non cresce oltre misura le ore del lavoro
, raccogliesi a' suoi tempi

colla famiglia al pasto consueto
, agli esercizii di pieta quotidiana ,

al sollievo di un po' di conversazione domestica
; queslo villano ,

quest' operaio esibisce un tipo di agiatezza volgare ,
assai piu ragio-

nevole
,
che certi servi della gleba o del telaio , che sotto il percal e

il merinos cuoprono un corpo affranlo e un' anima imbesliata. Oh !

no: non e cotesla, estcrna e materiale, quella parita di agiatezza, che
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la nalura esige fra gli uomini. Monolonia piuttosto e codesta, cui

ella esclude anzi espressamente coll' immensa variela di climi
,

di

bisogni ,
di temperamenti ,

di abitudini ;
e che gli uomini stessi non

saprebbono sopportare ,
non convenendo alia tempra robusla d' un

militare o d' un bifolco quelle delicalure
,
senza cui non reggerebbe

al tavolino illetlerato, o al gravicembalo la donzella, o al ricamo la

dama casalinga. No, non e cotesta la parila di agiatezza, richiesta dal-

la identita di natura nella svariatissima indh iduazione delle persons

Quando ciascuna di queste ha
,
mediante 1' uso delle sue forze

,
la so-

stanza del suo manlenimento , proporzionato alle condizioni indivi-

duali , 1'agiatezza e soslanzialmente parificata ;
ancorche al fanciullo

non si concedano vesti da uomo adulto ,
ne alia damigella di genlil

complessione quel quarto di vitello arroslo
,

serbato da Omero alia

ventraia enorme dei suoi Achivi
,
o da Samuele allo stomaco affama-

to del figlio di Cis.

II. Condizioni dell' intervenimento governalivo nella Beneficenza.

Ma questi due sentimenti
( giuridico e religiose ) potrebbero la-

lora non bastare a conseguire pienamenle gli effetli sociali della be-

neficenza
; poiche lutla 1' efficacia delle piu arlificiose combinazioni

urta non di rado e si arresta neH'oslinala rilrosia delle libere yolon-

ta, contro ogni ragione di dirilto, contro ogn' impulse di carita. In tale

ipolesi ,
abbiam detto, 1'ordinatore esterno della sociela ha il dirit-

to di far si che, almeno eslernamente, ogni giustizia ottcnga il suo

compimento : colalche se internamcnte certe volonta ripugnano, non

possano almeno, producendo il disordine esterno, impedirne la tran-

quillita e Tarmonia agli uomini di buona volonta, e frodare agli in-

felici quei soccorsi, die implorano la giustizia o la piela.

Ne v' e da temere che s' introduca per questo nella sociela ua

principio di dispotismo. No : yedemmo allrove che, a salvare la

perfezione dell' ordine eslerno
,

il potere supremo non e fornito^di ;

un arbitrio illimitato : cotalche formatosi in capo un suo tipo di ben

pubblico a capriccio, possa disporre dei sudditi e dei loro averi car-

pendo, trinciando
, assottigliando alia libera, finche non vegga ese-
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guito il suo disegno, or di grandezza territoriale, or di potenza con-

quislalrice, or di primato nell' industria, nel commercio o in qualsi-

voglia altro concelto di prosperita materiale. Cotesto diritlo di pro-

muovere il ben pubblico a capriccio di un cervello balzano
,

a ta-

lento di un partito prepotente ,
e pur troppo il concetlo del liberali-

smo e dei suoi uomini di Stato : i quali , piantato , qualunque egli

sia, quel loro chiodo, vogliono carrucolarvi a forza ogni piu giusla

ripugnanza , calpestando ,
se occorre

(
come oggi in Italia col prele-

sto di nazionalita una
) ,

la pace dello Stato
,

i dirilti delle famiglie ,

la quiete del vivere ,
i progress! dell' agricoltura ,

le coscienze
,

il

culto, la religione, insomnia ogni piu dolce sospiro degli auimi one-

sti. E non polrebbero cosloro fare altrettanto rispetlo alia benefi-

cenza ? E nol fanno realmente quando rubano ai Vescovi per dare

ai parrocki mal provvisti ; quando dotano in una provincia Chiese

e Paslori coi beni tolti ad altre province ; quando snidano dai mo-

nisteri leYergini consecrate a Dio, per raccogliervi le inferme rifiu-

iate dai postriboli ; quando scacciano dai lor chiostri e dalle loro

Chiese i Reb'giosi dedicati ai minisleri apostolic!, per collocarvi inve-

ce asili d' infanzia e scuole di arti ? Questo seguiranno dunque a

chiamare governo di liberta : questo seguiranno a dire bene della

patria ? Oh no
,
a lal tirannia non sa acconciarsi il sentimenlo cat-

tolico. Dotato coni' egli e, anzi vivamente compreso di un concetto

assoluto di giustizia ,
e individuate e sociale

, accerlatogli dalla ri-

velazione e autenticatogli dalla divina autorila della Chiesa, egli non

dconosce in qualunque siasi autorila, benche legittima, il dirilto di

fabbricare la giustizia (diritto conceduto si generosamente dai liber-

lini al Popolo, a\Y Opinions pubblica, alle Camere), ma solo qtiello

di riconoscerla
,

aulenlicarla e applicarla esternamente colla leg-

^e . e preslarle ad un tempo il suo braccio colla forza. Qui dunque

1'autorita stabilisce bensi 1'ordine legale, ma lo subordina all'ordine

morale
;
dice per conseguenza al suddito : Dovendo tu eseguire il

divino ordinamento di giustizia, lo compirai nel tal modo e colle tali

circostanze : ma questo ordinamento divino nei suoi concetti uni-

versali , il potere temporale lo riceve
,
come lo ricevono i sudditi ,
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aulenlicato dalla parola dclla Chicsa, c non gia fabbricato a pluralila

di pallottole 1.

Quindi 1'autorita pubblica, in quanlo regolatrice dclla bencficen-

za, non va a frugare a suo talento nclle lasche del sudcliti, per donare

alia fisonomia piu simpatica ,
alia disgrazia phi commoventc, alle

grida piu minacciose o ad allri simili riguardi ,
die sono lutt' altro

che ordine di giustizia. Ma bilicando con pcrfclla imparzialila sopra

le sue bilance tutli i dirilli e doveri dell' ordinata carila
,
a ciascu-

no nc imponc ,
o diciam meglio ,

da ciascuno ne riscuole la quota ,

clie
,
secondo tal ordine di caril&, a lui deve imporsi. La legislazio-

nc dunque della beneficcnza non puo essere mai
,
come fu ridolla

dalla tirannia di Elisabelta in Inghilterra ,
una lassa universalc di

unico tipo ;
ma deve acconciarsi all' infmita varieta di relazioni die

passano fra il beneficato e il benefattore.

Al qual proposito gia notammo die
, quando i cilladini offrono

spontanei quanlo basta a sollevare pienamente 1' inopia ,
Y ingeren-

za del Governo non ha piu luogo ,
non essendovi piu nei suddili ob-

bligazione verso pcrsone gia provedule nei loro bisogni da sponta-

nea carita.

Ma noi abbiamo supposto chc questi doni spontanei non baslino

all' uopo o si distribuiscano disordinalamente, e die la pubblica au-

torita ne sia informata. Ognun vede spuntare qui 1' aspelto del dis-

ordine pubblico ;
di quel disordine che abbiamo notato in uno dei

1 Omnis lex humanitus posita in tantum liabet de ratione legis, in quan-

tum a lege naturae derivator. Si vero in aliquo a lecje nalurali discordet,

lam non erit lex, sed legis cerruptio. Sed sciendum est quod a lege natu-

rali dupliciter potest aliquid derivari : uno modo sicut conclusiones ex prin-

tipiis, alio modo sicut determinationes quaedam aliquorum communium. Pri-

mus quidem modus simiiis est ei, quo in scientiis ex principiis conclusiones

demonstrativae producuntur ; secundo vero modo simile est quod in artibus

formae communes determinantur ad aliquid speciale ; sicut artifex formam

tommunem domus nccesw est quod determinet ad hanc vel illam domus /?-

guram .... Sed ea quae sunt primi modi, continentur in lege hwnana, non

tanquam sicut solum lege posita, sed habent etiam aliquid vigoris ex lege na-

turali. Sed ea quae sunt secundi modi , ex sola lege humana vigorem habent*

S. THOMAE. Summ. 1. 2. q. XGV, Art. II.'.
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preccdenli articoli. Ivi diccmmo, fine della propriela esscre 1'incrc-

menlo dclla produzione : fine del prodolti la sussistenza di tullo 11

genere umano. Se il pubblico ordinatorc si avvede, che i produlto-

ri non compartiscono sponlaneamcnle i loro prodolli ai prolelarii ,

polra egli rispeltare i dirilti del primi a danno della sussistenza del

secondi? Qual e 11 phi degno, qual e il piu urgente di quesli due fi-

ni, che le derrate si producano, o die gli uomini se ne soslenlino?

Ognun lo vede : la produzione ,
la propriela ,

1' industria non hanno

alcun pregio, se non in quanlo servono alia sussistenza degli uomini.

Se dunque esternamenle un tal fine non si olliene., vi e disordine

pubblico, e 1' ordinatore supremo non dee permetlerlo. Ecco dunque

evidenlemente legittimato il suo intcrvenimenlo : anzi non legiltima-

to solo, ma chiarito necessario e doveroso. Ogni pubblica miseria,

non soccorsa spontaneamente dalla priv
7ata carita

,
e una chiamata ,

un appello al pubblico ordinatore, perche corra a provvedervi.

Ma in qual modo dovra egli corrispondere alia chiarnata ? Dovra

egli loslo metlere a contribuzione tulle le borse, meltere in moto un

esercito di esatlori? Tal e molte volte il procedere dei polenti , pei

quali e piu comodo avventare un manrovescio sopra di tutti, che

scandagliare i veri dirilli in tulle le loro relazioni.

Ma poiche il Governo non deve prendere roba d' altri per donar-

la
,
ma si dee coslringerc chi e obbligato ad adempiere 1' obbliga-

zione
;

il grande ulficio del governante nella beneficenza sara sem-

pre di scandagliare le cause, misurare i doveri ed esigerrie 1' adem-

pimento. Se dunque egli puo oltenere dal volontario associarsi dei

privati il rimedio al disordine osservalo , ragiorievole sara che da

questo prenda le mosse
,
inducendo i privati a provvedersi da loro

medesimi. Al quale intento gia abbiamo veduto quanto possa giovar-

gli la cooperazione della Chiesa : alia quale i privati corrispondorio

con piena spontaneila, sentendosi inleramente liberi innanzi alia soa-

vita di quelle esortazioni. Usare la forza degli esallori in cio che po-

trebbe conseguirsi colla esorlazione
,
non sarebbe conforme ai ca-

noni stabiliti altrove
,
traltando di liberla economica. Finche dunque

o la privata carila
,
o la carita associata, o il sentimento religioso

possono riparare quel disordine, inopportuno sarebbe, se non illeci-

to, 1' inlervenimento dell' Autorita suprema.
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Ma suppongansi vani tulti colesli incitamenli, suppongasi obbli-

gato il governanle supremo ad interporvi quell'autorita, cbe a tutla

la comunanza si estende, e quella forza cui nulla rcsiste; come do-

vra procedere questa suprema Autorila, per compiere le sue parli

secondo il carattere di sue funzioni nella beneficenza sociale?

III. La tutela sia proporzionale al diritto.

L'indigenza considerata per rapporto al drilto puo avere una doppia

sorgente : la colpa ,
o la svcntura. La colpa , quando il bisogno si

origina dalla violazione di un dritlo, o dairinosservanza di un dovere;

la svenlura, quando il bisogno e 1'effetlo di cause nalurali ed inevita-

l)ili. All'indigenza, figliala dalla colpa, ripara la giuslizia: all' indi-

genza, originata dalla svenlura, ripara la carila. Non e, strellamcnle

parlando, funzione propria della beneficenza il far giuslizia al povero:

questa e la precipua funzione del pubblico ordinalorc
,
in quanlo a

lui appartiene 1'assicurare eslernamenle a lulli i socii 1' osserv anza di

ogni dirillo. In senso un po' largo pero, benche non incongruo, il pro-

teggere i dirilli, ancor delerminali e cerli, del povero allribuiscesi

eziandio alia beneficenza sociale
,

in quanto die soggello proprio

<lella beneficenza e ogni povero ,
e suo fine e soccorrere ogni indi-

genza. Nel che fare 1'autorila pubblica e spinla da due impulsi effi-

^acissimi, dalla giuslizia e dalla carita
;

il primo dei quali, sc prcvale

al secondo, in quanto ad imporrc dcbilo slrellissimo, e pero dal se-

condo aiutalo non solo, ma superalo, in quanlo al persuaderne alacre

e pienissima 1'osservanza. Quando adunque 1'abbandono degli sven-

lurali si manifesla nell' ordine pubblico, primo dovere del governanle

sara indagare qual sia e da chi violalo il diritlo dei miseri
; giaccbe

i miseri, gl'infelici banno cssi pure, anzi piu rispettabili di molli al-

tri, i loro dirilli : secondo dovere sara il cercare da chi debba risto-

rarsene il danno, poiche vi ba di molte svenlure a cui si dee sovreni-

mento, quanlunque incollc senza colpa di alcuno. Qual e in lal ma-

ieria 1' ordine della beneficenza ?

Beneficenza altro non e che far bene al prossimo : e queslo bene

e moltiplice," secondo le varie relazioni, sotto cui puo riguardarsi. In
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senso generalissimo, bene e tulto eio che puo appetirsi, ossia che

puo prendersi per fine di una tendenza. Tuttocio dunque a che Tuo-

mo tende, puo dirsi suo fine e pero suo bene, sotto quella ragione,

per cui vi tende. Nondimcno principalmenle bene dell' uomo sara

quello, a cui tende la ragione, essendo questa la sua lendenza prin-

cipale e speciiica.

Ma questa tendenza deH'affetto puo ella verso tutli gli uomini giun-

gere efficacemenle all' opera? Non e clii non veda che gli uomini
,

limitati come sono nel tempo e nello spazio, non possono operare

efficacemente, se non dentro la cerchia, a cui possono es tenders! nel-

1'esercizio di loro facolta. Ondeche il precetto divino, quando voile

determinare il soggetto proprio della carila, eprescrivcrner ordine,

adopero il vocabolo di prossimo, che esprimendo 1' idea di vicinanza,

c'inculca la graduazione ragionevote delle nostre beneficenze 1. La

filantropia miscredente s'ingegno di sostltuire alia \QCQ prossimo la

voce simile, e rinnegata cosi ogni sanzione divina, ogni dettame

ragionevole, ogni senlimento affettuoso, ogni relazione naturale, di-

strusse nella radice la carila, nell' alto che volea farsene un vanto

esclusivo, un privilegio onorevole. Non la somiglianza, ma la prossi-

mita e la regola naturale .della benevolenza e della beneficenza, e

quanlo maggiore sara questa prossimila, tanlo sara piu urgente la

legge di volere e di fare altrui il bene.

Ma questa prossimila puo riguardarsi e nell' ordine fisico e nei

morale. Fisicamenle prossimo e colui che e ravvicinato nello spazio

e nel tempo : moralmente chi e ravvicinato per relazioni di conosci-

mento e di volonla. La prossimita fisica e piu materiale ed acciden-

tale, e pero meno stabile per se ed urgente: la morale, essendo fon-

-dala sopra principii universali ed eterni, costituisce una relazione

piu intima e piu costanle.

Premessi questi general! principii , non e difficile il comprendere

qual sia 1' ordine di carita, secondo il quale deve ordinarsi dal gover-

1 Diliyes proximum tuum sicut te ipsum (MATT. XIX, 19). Unusquisque

proximo suo auxillabltur (!SAI. XL1, 6), e cosi in cento altri luoghi delle San-

te Scritlure. Sempre la stessa regola di prossimita si nella BENEVOLENZA (di-

liges], si nella BENEFICENZA
( auxiliabitur }.
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nante 1'andamento della sociela. Tutti gli uomini debbono Icndcrc

primitivamente al bene di loro natura, al benc ragionevole; lulli

debbono, in quanto e da se, ai loro prossimi procuraiio; e se taluno

mancasse pubblicamente a lal dovere, il governanle dee riscuoterne

nell'ordine pubblico Fadempimento.

Ma questo bene ragionevole viene secondo natura a speciflcarsi

in molti beni parlieolari, come sono bene deirinlelletto, bene del

corpo, vitlo, vestito, abilazione e via dicendo. Di lutti qucsti bcni

siamo noi ugualmente debitori a tutti? Per ragionc di natura speci-

fica si, perche in tulli e simile la specie. Ma negl' individui si os-

serva una tale uguaglianza? No : nell' ordine fisieo diversissime sono

le condizioni di spazio e di tempo: nel morale, diversissime le rela-

zioni di cognizione e di volonta. I concittadini ci sono piu propinqui

che gli stranieri, i domeslici piu not! che gli esterni, i congiunli piu

cari che gli estranei, i legami convenzionali piu gagliardi cbe le li-

bere e spontanee inclinazioni. Obbligare dunque all' adempimento

di tali doveri, secondo i varii gradi di loro urgenza nell'ordine pub-

blico; ecco la funzione addossata al governante verso dei sudditi,

acco il ben pubblico ch'egli dee procurare.

IV. Applicazione pratica di questo principio teorico.

Riduciamo a formole piu concrete quesli principii universal! , si

risguardo alia cagion motiva, come risguardo all' oggetlo proprio

della beneficenza. Gli stranieri sono eglino prossimi al paro dei con-

nazionali? Non e chi non veda che, almeno nelle relazioni morali,

i primi sono molto piu rimoti, perche men conosciuti dalla mente,

meno prediletti dal cuore, meno vincolati da intreccio d' interessi con-

venzionali. Dunque la carita verso i connazionali debbe essere mag-

giore che verso gli stranieri'. E lo stesso puo dirsi dei concittadini

rispetto ai connazionali
,
dei consanguinci rispcllo ai domestici, degli

attenenli rispetto agli amici, dei conoscenti rispelto ai conciltadini. E

quella uguaglianza di amore umanitario, che tende ad abolire.asso-

lutamente i limiti delle nazioni, gli affetti di campanile, Yidolatria

del bene domeslico e un sogno, un' Utopia ugualmenle contrariae al-

ia giustizia e alia natura.
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Fin qui abbiamo consideraio 1' ordine dclla carila nella jnaggiore

o minor, gagliardia de' suoi impulsi : specifichiamolo adesso rispetto

all' oggetto.

Qual e il bene che gli uomini si debbono scambievolmenle ? E il

bcne, pel cui conseguimcnto cssi sono associali o dall' Aulore di loro

nalura o da altre obbligazioni, sieno imposte, sieno convenzionali. Cia-

scunodunque sara obbligalo, rispetto ai proprii consocii,.di procac-

eiare quel bene, pel cui conseguimento venne formata la loro sociela.

Qual e queslo bene nella sociela pubblica? E, lo dimostrammo allre

volte, agevolarsi scarnbievolmenle Y onesta del vivere, e per conse-

guenza la facilita di giungere al bene infinite. La quale agevolazione

comprende ,
come ognun vede

,
tulli generalmente i beni del corpo,

tutti i beni dell' anima. Ma questi beni si procurano eglino ugual-

menle rispetto a lutti gl' individui ? Ognun vede che la societa pub-

blica e suddivisa in molti consorzii particolari , ciascuno dei quali

mira piu particolarmente all' uno o all' altro dei beni speciali che

possono secondo nalura appelirsi : una sociela commerciale mira

al lucro
,
una militare mira alia vittoria, un' accademica mira al sa-

pere, ed allre societa ad altri inlendimenti. I membri dunque di co-

tesle parlicolari societa, oltre 1' obbligazione generale di volersi

scambievolmente , ma con parlicolare efficacia nell' effetto
,

il bene

ragionevole; oltre il dovere di procacciarsi muluamente il bene

pubblico ;
hanno coi loro consocii una speciale obbligazione di pro-

muovere i comuni inleressi di negozio ,
di milizia, di scienza e cosi

degli altri. E per fermo sarebbe egli giuslo che aiulalo io socio da

cosloro con ispeciale impegno in un delerminalo inleresse
, usufrut-

tuassi i loro servigi senza ricambiarli co' miei ? Ogni parlicolare

associazione ha dunque speciali obbligazioni fra consocii rispelto a

quel bene parlicolare , per cui venne isliluita la societa : e per con-

seguenza il governanle dee riscuotere nell' ordine pubblico 1'adem-

pimento di questi ,
come di lulli gli altri doveri.

Ella e dunque per queslo modo determinate 1'opera del governan-

te, rispetlo a quegli infelici, le cui-svenlure divengono un pubblica

disordiue coll'uscire dalla cerchia dell' ordine private . Pdma di gra-

vare in loro sussidio lutla la societa, egli dovra ricercare se vi sieno
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alcuni fra i concittadini piu spccialmente obbligati a provvedervi. Vi

sono egli persone o consorzii parlicolari, a carico dei quali stia 1'aiu-

tare quei miseri, nel conseguimenlo del bene di che penuriano, e per

cui implorano la pubblica beneficenza? Questa penuria altro non e in

sostanza, che il mancamento delle cose necessarie alia vita. Or que-

ste da chi debbono provvedersi a ciascuno? Non e chi nol sappia:

la famiglia e talmente incaricata dalla uatura di provvedere a cia-

scun individuo la sussistenza
,
che da tale scopo vcnne desunta da

Aristotele la definizione della societa domeslica
, chiamandola la so-

ciela che provvede alia sussistenza quolidiana. Se dunque un di quei

miseri, che invocano la pubblica piela, potcsse trovare nella farai-

glia il soslentamento
; questa sarebbe in dovere di conlribuirlo, e il

Governo in diritto di riscuolerlo
,
anziche imporlunare il resio dei

ciltadini. E questo fanno veramenle i Govern! colla istituzione dei

Tribunal!, incaricali di riscuolere a rigore di dirilto dal renilenle il

dovulo, quando la vitlima della crudella e della sventura ne implo-

ra la proteziotie. Siccome peraltro questa protezione potrebbe richie-

dere tali dispendii, che 1'inopia del misero neppur vedesse possibile

1'implorarla; cosl nei popoli, ove parla piu energico il senlimento

cristiano, sogliono destinarsi uilicialmente, o sorgere spontaneamen-

le Avvocati dei poveri, destinati a spingere i congiunli piu dovizio-

si, o ad ascoltare il senlimento di giustizia o di commiserazione, o

per lo meno a compierne esternamente il dovere l.

Ma tali relazioni di strella parentela tra ricchi e poveri non sono

caso frequenle, e quando uno e nella miseria, misera suol essere

tulta la sua famiglia. In tali casi chi dovrebbe recare sovvenimento

allo svenlurato? Qual e la societa specialmente incaricata di prov-

vedere al bene comune di molle famiglie, associates!
'

appunto per

muluo soccorso? Societa di famiglie e la societa che diciamo ordina-

riamente comunale o municipale.

1 Tale e in Roma la benemerita Congregazione di S. Ivo^ che.assume le

cause dei poveri con ammirabile efiicacia e disinteresse.
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V. Considerazioni specialissime sull' ingerenza e sull'obbligo

dei Municipii nella Beneficenza.

Mollo si e chiacchierato a di nostri contro le yrettezze del Muni-

cipalismo, contro Y amore di Campanile : e molte voile, per conse-

guire nel popolo un fallizio spirito nazionale, s' e tentalo di sradicar-

ne il naturale amor patrio. Ma checche fantastichi il fanatismo poli-

tico, mai non s'impedira die molte famiglie trovino comodo di vive-

re in vicii\ato: che dalla vicinanza nascano bisogni, doveri e diritti

non corauni a tutta la nazione : die per soddisfare a cotesti irnpulsi

debbano cooperare concordemenle i membri di un medesimo muni-

cipio per quel bene piii speciale
1

: che queslo cooperare Concorde

coslituisca un amore di patria piu ristretlo, cotalche /' amore del

prossimo divenga preferenza del piu vicino. Se quesla preferenza

esiste, se costituisce tra le famiglie cosl associate un dovere specia-

le; il governante, che di lutti i doveri esterni dee riscuolere Y adcm-

pimento nell' ordine pubblico ,
avra il diritto di esigere che le fa-

miglie di un comune conlribuiscano piu specialmcntc al sostenta-

mento delle famiglie piu indigenti. E se quel Comuue si credesse

gravato di tale incarico verso i suoi poveri ,
il Goverrio avrebbe

ragione di ribattere 1' ingiusla doglianza, ricordandogli che un Go-

mune e sociela assicuratrice alle famiglie del loro bene domeslico :

e che siccome lo Stato costringerebbe ogni allra societa assicuralrice

a compiere il proprio debito verso 1' assicurato
;

cosi egli deve al

Comune imporre il sostentamento dei rispellivi suoi poveri : nel che

non ne lede la giusta liberta economica , giacche non impone one-

ri di suo capo, ma riscuole gl' impost! dalla natura. E tali infatli fti-

rono i provvedimenli suggeriti dalla natura fin dai primi incremenli

organici della societacrisliana. Essa cheincominciosotlo governoic-

ralico, giacche nei primi secoli la sola aulorila cristiana erano i Yc-

scovi e i Sacerdoti, a questi raccomando dapprima i rispeltivi loro

poveri. Entrata poi nella societa civile, gia la vedemmo raccoman-

1 Spiega bene questo pun to il RECILVUD: De i'Etal dupauperismc en Fran-

ce eic. pag. 98, C. YIII, n.49.
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dare ai Comuni, alle citta che alimenlassero i loro poveri nel Canone

altrove citato del Concilio Turonese. I Capilolari di Carlo Magno, gli

ordinamcnti (Ordonnances) di Moulins e di Tpri altrove citali si ap-

poggiarono al medesimo principio. E la stessa Elisabelta d'lnghil-

terra, che lanlo impulse diede alle improvvide isliluzioni della tassa

pei poveri, pure voile raccomandato alia rispettiva parrocchia la di-

slribuzione di quella tassa : tanlo e evidente al buon senso il dovere

speciale di bencficenza fra coloro che sono in relazione di speciale

societa.

Ed a confermare questa obbligazione giovera cziandio la conside-

razione dei mezzi o facolta, che seuipre vengono dalla nalura propor-

zionati ai doveri da lei imposti. Tutto e armonico nelle opere del

Crealore, e dove esiste un vero dovere,proporzionali allo scopo sono

i mezzi che vi si scorgono di adempiere questo dovere. Laonde la vi-

cinanza come inapone il dovere di soccorrere, cosl incita colla com-

passione ad adempirlo, e fornisce verso i vicini il modo di meglio

coordinarne 1' adempimenlo, conforme al delto Oraziano

Segnius irritant animos demissa per aures,

Quam quae snnt oculis subiecta fidelibus.

II centralismo della beneficenza rimette molte volte il sollievo degli

sventurali in mano di uffiziali incapaci e di conoscere la sventura

che debbono soccorrere, e di esaminarne le condizioni, i bisogni, la

legittimita, e di senlirsene incitati alia compassione,e di accelerarne

i provvedimenti. Raccomandata all' opposto questa santa opera alia

famiglia, al Comune, essa puo compiersi con piena contezza delle

cause, dei meriti e demeriti della persona: e la vicinanza come fa

piangere col piangente ,
cosi fa distinguere la vera calamita dalla

finta, e sprona ad accorrere ove phi urgente e il bisogno. Non baste-

rebbe questa proporzione fra i mezzi e il fine per farci comprendere

a chi sia dalla natura raccomandalo, anche nell' ordine di societa

naturale, 1' uffizio di soccorrere gl' infelici?

E si naturale un tal sentimenlo di obbligazione, che per ogni do-

ve i Comuni medesimi o colle entrate comunali, o coi sussidii di ric-

chi e caritatevoli concittadini si danno briga di provvedervi, ergendo

spedali, aprendo ricoveri, dispensando elemosine
,
o con allri isti-
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tuti e mezzi soccorrendo la poverta. Non deve adunque, non puo la

pubblica autorita prescindere, nel provvedere ai bisogni dell' indi-

genza, da questi natural! rapporli : anzi suo stretto debito si e che

essi vengano mantenuti c proraossi. L'indigente, abbandonato senza

mezzo di sostentamento, rion dovra essere soccorso a spese del dena-

ro pubblico dello Stato
,

se puo trovare asilo a spese della sua Pro-

vincia
;
ne deve essere mantenuto a carico di tutta la Provincia,

quando puo essere a spese parlicolari del proprio Municipio ;
ne

deve pure aggravarsene il Municipio ,
finche ha una famiglia pro-

pria che possa sostenerlo. Questo principio fu la norma di molte

leggi antiche intorno al soccorso dei poveri : queslo salvo in gran

parle gli erarii pubblici dalle cnormi spese che ora si fanno pel

niantenimento dei bisognosi, e le citta capital! da quell' agglomera-

mento innaturale e pernicioso degli accattoni : questo fmalmente fii

una delle principal! cagioni, per cui i nostri avi ignorarono quella

piaga si pericolosa ,
die ora forma la sollecitudine e la paura a un

tempo della nostra generazione, la piaga del pauperismo.

II Governo dunque che dee riscuolere 1' adempimento dei doveri

rispetlivi fra i sudditi, Irovera e nella famiglia e nel Comune i natu-

rali stromenti per introdurre 1'ordine nella carita privata, ove queslo

per sorte mancasse. Senza usare violenza alcuna
,

senza imporre

nuovi balzelli, senza diminuire la liberta nelle associazioni subordi-

nate, egli compira opera sommamenle benefica con nulla piu, che ri-

cordare autorevolmente agli individui, alle famiglie, ai Comuni quei

doveri, che loro impone lalegge di ordinata carita. II che polr& far-

si e rispelto ai doveri preventivi e rispetto ai repressivi : essendo

dovere di buona amministrazione comunale il provvedere, non sola-

menle ai tribolati il necessario sovvenimento ,
ma anche ai perico-

lanti, o impotent! o improvidi, i mezzi di campare dai travagli futuri.

Al quale intendimento giovano mirabilmente e lo spirito paterno

di quella quasi aristocrazia patriarcale ,
che nei Comuni rurali suol

formarsi fra i piu agiati, quando vengono ispirati dalla carita catto-

lica
;

e 1'educazione crisliana, con cui la Chiesa e per lei il parroco

suo ministro, tanli mali possono preveriire, e preparare tanti beni in

quelle associazioni piu ristrette, ove tanla intimita passa tralepoche

famiglie consociate. Ne minor vantaggio recano nei maggiori cenlri
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di popolazione quelle associazioni o corpi d' arte si screditali dalle

manie libertine : ove da un canto i principali maestri di ciascun' ar-

te formavano essi pure un cotal patriziato, in sussidio dei garzoni e

fattorini
;

e la pia confraternita, governata da un sacerdote, contri-

buiva ad educarli a pieta ed onoratezza. Oualunque fossero i difetli

di tali associazioni
(
die poteano e doveano correggersi } ,

mollo piu

certi ne furono i vantaggi e sociali e politic! ed economic! : dei quali

non ultimo era il provveder clie facevano alia calamita di molti, cui

tratlavano da vero come fratelli ascconda delnome. Un governo che

sappia maneggiare tali stromenti
, potra molte volte formare quasi

un Eden di cotesti Comuni villerecci, quando, sottraltili dall' influen-

za dei setlarii, riesca a ravvivarli di spirilo cristiano. Allora egli

potra dirsi veramente ordinatore della pubblica societa ; nellaquale,

mentre ordina le relazioni, sapra rispettare 1'esistenza e i diritli di

tutte le parti organidie, onde la societa e composta.

VI. In quali casi debba un Governo dar del pubblico lesoro

sussidii alt indigenza.

- Ma voi
,
obbieltera taluno

,
non lasciate dunque allo Stato al-

tra funzione benefica, che di coordinare i benefattori. Se tale fos-

se 1'ordinamenlo naturale, qual colpa avremmo noi ncll'addilarlo c

dimostrarlo ? Ma il vero e che, essendovi fra le sventure dei casi piu

lacrimevoli e piu universal}, a cui abbisognano piu universal! e piu

polenti i sussidii
;
e naturalissimo che a questi debba provvedere

quella autorita che per essere suprema ,
e insieme piu universale e

piu polente. Se una eruzione vulcanica, un tremuoto, uno scoscen-

dimento dislruggono quasi per intero un paese , potra quel Comurio

volare in soccorso delle famiglie che periscono ? Ecco dunque lo Sta-

to obbligato ad accorrere, chiamando tutti i Comuni in soccorso di

quello desolalo
, come questo chiamerebbe tulle le famiglie in soc-

corso di una desolata famiglia.

Vi sono inoltre eerie sventure che raramente incolgono a qualchc

individuo isolato
;
alle quali pure dispendioso, lungo, difiicile riesce ai

singoli Comuni il provvedere efficacemenle. Ouantip.e. trovereletra

gl'indigenli sordomuti, o mentecatli in un Comune, in una Provincia?
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Tre o quallro? died? venti? Or la scarsezza appunlo delle villime rcn-

de piu difficile e piu cosloso il provvedere in ciascun luogo medici

abili, o acconci maeslri, edifizii, atlrezzi e iutio insomma il neces-

sario, per ritornarli o formarli alia vita civile e morale, con cura diu-

turna e con difficile educazione. Raccogliendo all'opposto in un luogo

solo da tutto lo Stalo le villime di colestc svenlure, e dai rispetlivi

Comuni i mezzi di provvedervi, in ragione dei cittadini che ne han

bisogno ;
verra formato economicamenle un istituto, che a lull! i Co-

muni promeltera un alleviamento pergl' infelici loromembri, colpiti

dalle due piu terribili forse delle sventure.

Un Governo centrale che in tal guisa vi si ado peri, allro non avii

falto, che esigere da chi dovea 1' adempimento di una grande obbliga-

zione. Ma questo adempimenlo richiedeva un polere centrale, ed egli

ne avra eseguite le parti, senza offendere per nulla rautonomia eco-

Bomica dei minori consorzii
,
ai quali non impone gia un peso inde-

bilo, ma offre un sussidio.

Lo slesso potremmo dire di allre pubbliche calamila
,
di una ca-

.reslia sopravvenuta, di una guerra imminenle, di un contagio vid-

eo
; alle quali nessun Comune in particolare e da se solo polrebbe

contrapporre o le provvisioni necessarie
,
o la difesa sufficiente

,
o i

rimedii opportuni.

Che diremo poi dei casi
,
in cui e necessaria la forza pubblica,

quella forza di cui solo il governante impugna le briglie ? In tutti

questi casi egli opera a lulto rigore ,
secondo il valore delle sue fun-

zioni , compiendone come supremo ordinalore 1' ufficio. Ognun vede

che a quesle puo aggiungere quei benefizii personali , che la pri-

vata sua compassione sapra ispirargli. In queslo peraltro ben potra

egli spendere mezzi piu copiosi per la ricchezza con cui primeg-

gia ;
ma non potra dirsi precisamente compiere le parti di pub-

Jalico ordinatore nella beneficenza sociale.

VII. Conclusions ed epilogo.

Bopo quanto abbiam delto intorno alle mire , con cui la Provvi-

denza regolo gli elemenli della beneficenza sociale ,
il lettore avra

Scrte V, vol. V, fasc. 311. 33 23 Febbraro 1863
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compreso per qual motivo, nel citare le belle parole del Cochin, che

tutti vuole cooperanti colesti elementi, accennammo di dubitare che

egli medesimo non si rendesse picna ragione della profonda filosofla

di quella sua sentenza. Egli yolea congiunte nella pubblica benefi-

cenza 1' opera del Governo
, quella della Chiesa e le forze di tutta la

comunanza, perche tanti sono i bisogni da sollevare, che, qualunque

sia il numero dei benefatlori, non si dara mai a quelli piena soddisfa-

zione. Or e egli coteslo il primo ,
il piu essenziale motivo

, per cui

quei tre elemenli sono necessarii? Se eosi fosse, cresciulele somme

in mano dell' uno
,
niun inconveniente vi sarebbe se un altro venissc

escluso.

Tutt'altra e, a parer nostro, lavera teoria della beneficenza. Per

noi la cooperazione delle tre influenze, della carita privata, dell'ispi-

razione religiosa, e deH'ordinamento civile, e necessaria nella bene-

ficenza, perche in questa cooperazione consiste essenzialmente la

perfezione della beneficenza sociale. La quale, se non nasce dalla

spontanea carita privata, riuscira funesla alia liberta e al diritto di

proprieta, base di ogni societa : se non riceve gl' influssi del senti-

mento religioso, non potra ne pareggiare il bisogno, ne durare nel

sacrificii, ne oltcnerne i vantaggi morali e sociali: se fmalmenle

non dipende dal civile ordinatore supremo, manchera di forza e di

sanzione, e io niolli casi di un inizialore capacc ed obbligato a pro-

muovere i vantaggi degl' infelici
,
con provvcdimenti pienamente ar-

monizzati aH'andamento universale della sociela.

Come vedete, non vi e qui alcun elemento superfluo, alcuri princi-

pio inutile : ciascuna delle influenze e necessaria per un molivo suo>

proprio; ciascuna corrisponde ad uno dei motori supremi dell'uoma

associato. Se ne eliminate la carila privata, lasciando che il Governo

lutlo operi mediante la tassa dei poveri ,
voi offendetc il diritlo di

propriela, e togliete alia azione bcnefica il piu bcl pregio, anzi 1' es-

senza di ogni virtu, la liberta di fare il bene. Se scartale la Chiesa,

offendete la liberta di coscienza, vietandole di riceverne le ispira-

zioni
;
ledete la proprieta imponendo un amministratore a chi non lo

vuole; togliete alia virtu benefica i due suoi prcgi piu belli, la san-

tita sovrannaturale e la pienezza del sacrifizio
;
e sarete ridolto, come

pur troppo, dove la Chiesa e esclusa dalla beneficenza, va succedendo r
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m chiedere 1'obolo della carita o colla forza dell'esattore, oolla volulla

-di un convito, di una danza, di un teatro. Se fmalmcnte, lasciando e al

privato e alia Chiesa i suoi dirilti, escludete interamente dalla carita

ogni ingerenza di Governo, raanchera molte volte or 1' iniziatore dellc

grandi opere, ora la copia dei mezzi pari alia loro grandezza, or la

guarentigia della forza, die costringa chi volesse mancare-al debito,

e respinga chi volesse impedirne 1' adempiinenlo.

All'opposto, congiunti in armonica cooperazione i tre elemenli, il

proprietario rispettato nei suoi diritti sara mosso dalla coscienza,

dalla religione, dall' inleresse a larglieggiare generosamente del su-

perfluo, aggiungendo anche all' offerta della roba il sacrifizio della

persona : la Chiesa sara libera e nell' ispirare cotesta larghezza di

-carita, e nel riceverne ramministrazione, e nel serbarne gelosamente

I deposit! : il Governo fmalmcnle compira vigorosaraente e soave-

mente la sua missione, comunicando la sua unila a tulto il movi-

mento benefico, ed assicurandone gli effetli colla prevalente sua for-

:za, senza esser costretlo a moltiplicare ufficiali e balzelli, provocando

xenitenze od avversioni.

S' egli e pregio grandissimo della sapienza governatrice 1'ottenere

grandi risultaraenli con mezzi apparentemente insufficient!; chi polra

negare sapienlissima essere 1' economia della Provvidenza, cosi con-

siderata, nella beneficenza sociale, ove dalla spontanea generosila di

'chi dona gli averi e sagrifica la persona , si oltiene la soluzione di

un problema, die formo sempre il rovello dei pubblicisti e degli eco-

nomisli, quando vollero risolverlo o colla sola forza delle riscossioni,

o col solo appagamento degli interessi? Ma per 1'opposto qual com-

plesso di stupidila, di dispolismo, di spietatezza non presentano ad

uno sguardo filosofico quei governanti, die bramosi solo di satisfarc

la loro ambizione, intollerante d'ogni freno e pronta ad ogni oppres-

sione, si rassegnano a perdere tulti cotesti emolument!, ad oppri-

mere i sudditi colle gravezze, a incalenare ogni diritto, ogni liberta t

a rendere impossibile ogni pareggiamento di agialezza fra i sudditi r

solo per gelosia di loro potcnza cui lemono vedere menomata , se la

Chiesa parli con liberta ai fedeli, o se questi sieno liberi nell' invo-

carla tutrice ed amministratrice di loro beneficenza !



IL VALORE

BELLA DICHIARAZIONE PONTIFICIA

SOPRA

IL DOMINIO TEMPORALE BELLA S. SEDE 1

CAPITOLO II.

Se la Dichiarazione pontificia messa in dispute importi ne fedeU

Fobbliyo delta sommessione , ancorache il Papa non sia infalli-

lile net pronundarla.

Proponiamo prima di In (to in termini scmplici e schielli la qui-

stione da risolversi in questo capitolo , sccondoche abbiarao pro-

messo nell'antccedente. II Papa, consideralo nel suo grado di retto-

re imiversale dellaChiesa, ha dicliiaralo: cssere il civile Principals

nel presente ordine di cose un mezzo necessario al libero reggimen-

lo della Chiesa. Si domanda se i fedeli siano, o non siano obbligati

in coscienza a soggettarsi a cosiJfatta Dichiarazione, e do, s' inten-

de, poslo che il Papa non fosse infallibile nel deciderla. Esposta hi

raodo si reciso la quislione ,
facciamoci senza piu a considerarla per

overlie lo scioglimento.

. I.

La Chiesa e una societa perfelta. I Teologi ed i Canonisti lo prtio-

vano irrepugnabilmenle. Sludiamo brevemente la quistione sotto

1 V. questo volume pag. 114 e segg.
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questo aspetto, il quale sara il primo punlo del nostro esame. L' au-

torila del Papa, preposto a reggere la Chiesa, avra per lo meno quel

lanto di forza, die una societa abbisogna nel suo capo, perche ella si

raanlenga, fiorisca e proceda con franco piede al conseguimento del

suo fine. Ora sapete voi quanta sia cotesta forza presa alia scarsa

misura del bisogno ? Ella e tanla die basta di per se sola ad imporre

1'obbligo rigoroso della soggezione a cio, die viene per lale autorita

raanifestato defmilivamente ai membri associalisi.

Osservate di grazia la nozione della societa e ne rimarrete per-

suaso. Che cosa e la societa? Non altro
,
che il concorde aspirare

di molti individui, dotati d' intelligenza e di liberta ad un fine comu-

ne. Se non che dall' una parte varii essendo i mezzi che si offrono1

per il conseguimento del fine inteso, e dall' altra la inlelligenza e la

liberta naturale dei membri facendo si, che questi possano scegliere-

variamente, secondoche loro torna in grado ;
come si avr^i quel con-

corde aspirare che forma la essenza della societa ? Non v' ha altra

scampo ,
che melterle a capo una persona ,

ovvero un' adunanza di

persone ,
la quale coordini le intelligenze, volgendole aque'mezzi

da se trascelti, e sia capace di legare ai medesimi le libere volonta.

Ma cosiffatta capacila di legare le libere volonta e appunto quella y

die autorila si appella ; adunque e lanlo iiecessario die 1' autorita di

chi e preposto al reggimento della societa
,
abbia tutto il polere di

obbligare alia soggezione , quanlo e iiecessario alia societa slessa il

sussistere.

Ouesla verita del resto chiarissima ci \'iene confermata dal fatto-

sociale. Diamogli un' occhiata, e il nostro sguardo s' incontrera nel

fenomeno costante, universale, che in ogni societa esisle un' autori-

la, che e quanto dire una persona o adunanza di persone, in cui

lulti riconoscono il potere di obbligare. Sia pure cotesta societa do-

mestica ovvero politica, incivilila o barbara, non corre alcun divario :

ognuna vi accenna un capo, di cui riverisce la presenza ed obbe-

disce i comandi. E die vuol dire questo fenomeno, se non se la

naturale persuasione di quanto abbiamo di sopra in!erito essere pro-

fondamente radicala nel cuor dell' uomo 1 ?

] V. P. TAPABELLI. Sagg to, Diss. 2, c. 5.
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Da quello che abbiamo dianzi esposto si raccolgono alcune dottrine

imporlantissime : 1. che il dirilto di giudicare definilivamente della

bonla de' mezzi e fame la scelta sta nel capo della societa
;

2. che

a' membri corre 1'obbligo di suggettarvisi aderendo
;

3. e cio an-

corche non siano per niun conto sicurati della infallibilita di chi li

propone; 4. che quegli, il qualc rifmtasse di usarli, quando pure

dovrebbe ,
viene meno al suo dovere; 5. che quanti si levano a

combalterne 1'autorita e si sforzano di trar altri al loro partite, feri-

scono mortalmente la societa
; poiche drizzano i colpi contro la co-

spirazione de' socii
,
che forma la essenza della medesima, c percio

sono da trattarsi come i piu feroci nemici
,
che ella abbia, contro la

propria esistenza.

Facciamo pro di tali dottrine applicandole al caso , die discutia-

mo. II Papa nella sua qualita di capo supremo avendo il dirillo di

scegliere que' mezzi
,
che giovano al conseguimento del fine inleso

dalla societa cattolica ,
ha solennementc dichiarato che il dominio

temporale e nel presente ordine di cose un mezzo necessario, non

che utile alia S. Sede
; adunque tutti coloro, che hanno il nobilis-

simo vanto di appartenere alia comunanza cattolica, deono sottomet-

lersi a tale sentenza. Ne vale il dire
, che! egli non fu infallibile

nel pronunciarla ; imperocche il SHO diritto non si fonda su la infalli-

bilita, ma si bene nel sublime grado di rettore supremo della Chiesa,

a cui fu levato da Dio. Per la qual cosa>iccome*quelli tra i cattolici ,

che trovandosi in istato di doyergli assicurare il mezzo proposto

o difenderlo comechesia da chi vorrebbe spogliarlo ,
si ritraggono

dal farlo senza bastante motivo che li scusi, vengono meno all'ob-

bligo della propria condizione
;

cos! gli audaci che sorgono a com-

battere 1'autorita dell' accennata Dichiarazione dicendola nulla
, non

obbligante, o per qualsivoglia altra maniera procurando che non vi

si aderisca, portano, quanto e da loro, una ferita grayissima alia so-

cieta cattolica: giacche coi loro sforzi mirano a rompere quell' armo-

nia di tendenza, o quel concorde aspirare ,
che costiluisce la essen-

za della societk stessa, manomettendo ed annientando quel principio,

che forma il legame della concordia.

Rischiariamo la teorica con un fatto di data recente. Parre a

Garibaldi ed a suoi
,
nello scorso anno

,
che fosse ormai tempo di
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lorre ogni indugio alia conquisla di Roma, per dare con essa all' Ita-

lia rigencrata quella cilia
,
che era slata nel Parlamento piu voile

proclamata solennemenle capilale del nuovo regno ,
e lante altre

promessa da' reggitori della pubblica cosa, ma sempre aspeltata in-

darno. Che fa egli pertanto ? Corre in Sicilia, rannoda buon nume-

ro di seguaci, si gilta nelle Calabrie e professandosi devotissimo al

Re alza il segno di guerra per marciare alia volta di Roma. I suoi

bandi e molto piu i fatli incominciavano a commuovere gli animi : e

chi sentivasi strascinato all'impresa, e chi se ne stava incerto;

ognuno ne ragionava a capriccio. Tutto queslo ,
scriveasi a que' di ,

richiedeva, cbe una voce suprema venisse a por fine all'incertezza,

dichiarando solennemenle alia nazione
,
se fosse o no

,
da usarsi il

mezzo dell'armi proposto e voluto come ulile dal Garibaldi. La voce

suprema si fe udire addi 3 di Agosto, la cui senlenza era: violarsi le

leggi, manomellersi la liberta e la sicurezza pubblica da quell'uomo

private, che si facea giudice dei destini della patria ;
essere diritto

del sovrano il giudicare de' mezzi e della lore opportuuita ,
e percio

doversi tenere in cento di appello alia rivolta, qualuiique allro che non

fosse il suo, e quai rivoltosi punirebbonsi quanti osassero seguitarlo.

Al lampo delle minacce terme dietro il fragor della pena- I giornali

che la senlivano col venturiero, ebbero amnionimenti, soffrirono con-

fische, sostennero accuse
;

i sospelti di tenergli mano parteggiando

furono imprigionali ;
ed il Garibaldi stesso e quelli die nelle sue schie-

re durarono pertinaci, negando sommessione alia senlenza del Re, eb-

bero addosso le truppe in Aspromonle con quell' esilo che ognun co-

nosce. Ma come ? il Garibaldi non professava tutta la devozione al

Re? Non avea impugnate le armi per corapiere i voti della nazione?

Non sosteneva esser quello il tempo di vcnirne a capo felicemenle ?

E perche adunque inseguirlo furiosamenle non dandogli posa o re-

quie? Perche assalirlo come fosse un ribelle? La ragione fu recata

nel bando reale : uomo private voile farsi giudice dei destini della

patria, e ricuso di soggettarsi alia voce del Sovrano, che dichiarava

necessario per la ulilila della nazione posare le armi anzi die muo-

verle conlro di Roma.

Si usi, di grazia, il medesimo discorso riguardo alia Dichiarazio-

ne del Ponlefice. Gli si erano ribellato le province della Emilia e si
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minacciava di torgli ogni signoria, promellendo le piii grand! cose in

pro della pallia e della religione. Gli animi erano inccrti : chi par-

ieggiava per il nuovo ordine di cose, chi condannavalo
,
e chi volea

che il Papa cedesse sponlaneamenle al tempo. Era mestieri che la

voce del Capo/ supremo della socieia caltolica parlasse. Cos! accadde
;

c nelle Encicliche e nclle Allocuzioni e in mille altre congiunturc fe

noto al mondo definilivanienle, che nel presenle ordine di cose per

la ulilila della Chiesa e necessario alia S. Sede il civile Priucipato.

Adunque quel private che sorge contro questa solcnne Dichiarazione

facendosi giudice del deslmi della Chiesa, che osa di sentenziare

sopra la opportunita di tal mezzo
,
che pubblica appelli conlrarii

,

che si sludia or colla penna ed or colla lingua di far massa di gentc,

c rendela fieramente avversa
; quesli si mette alia pazza impresa di

soverchiare 1' autorita del supremo reggitore della societa caltolica,

e percio debbe riputarsi un trislo, un fellone. Sia pure ,
che egli si

.space! per ossequenlissimo verso del Papa, che si mostri nelle parole

lenero del bene della Chiesa, che profess! mille altre e tulle bellissi-

me cose alia maniera del Garibaldi verso T Italia. Ma cio che monta?

egli calpesta il dirilto di giudicare intorno la bonla de'mczzi, increnle

al capo supremo, arrogandolo al proprio senno e dispellandolo in chi

risiede con gravissima oflesa della socieia. II perche, siccome il Ga-

ribaldi fu condannalo qual nemico della palria, perche non aderi,

non si soltomise alia dichiarazione del Re : cosi devesi condannare

qual nemico della societa catlolica chi ne imita Y esempio, riguardo

alia Dichiarazione del sommo Ponlefice reggitore della Chiesa. E con

cio ecco la conclusione del prlmo passo dalo ncll' esame impreso.

Si nega la sommessione alia sentenza del Papa? Ebbene converra

negare allresi o che la Chiesa callolica sia una socieia perfella ,
e

questo contro la sua nalura
;
o che al Capo supremo di una socieia

perfelta convenga il potere di obbligare i membri che la compongo-

no, e questo contro cio che richiede la esscnza stessa della socieia
,

conforme si e di sopra vedulo.

Benche, a dire il vero, non siasi considerato il lutfo. Abbiamo ri-

guardato il Papa come semplice retlore di una societa. Ma questo

non basla: egli e il Capo supremo di una societa universale, divina.

Ed oh qual giunta di riverenza non porta seco lale riguardo sopra



SOPRA IL DOMTNIO TEMPORALE DELLA S. SEDE 553-

quella sommessione
,
die e dovula a' capi delle socicla poliliche !

Misuratela dalla nobilta di tanlo grado: giacche reverenlia direct?

respicit personam exccllentcm 1. Che cosa e il Papa? Udiamolo da

S. Bernardo: Su via, egli scrive al Ponleflce Eugenio III
; su via, cer-

chiamo viepiu diligcntemenle quello die lu sei, o qual personaggio

rapprescnti nella Chiesa di Dio. Chi sei adunque? Tu sei il grande

Sacerdote, tu sei il sommo Pontefice, tu sei il Principe de' Vescovi,

tu sei 1'erede degli Apostoli, tu sei un Abele quanto al primato, un

Noe quanto al reggimenlo del mondo, un Abramo quanlo al patriarca-

to, eguagli un Melchisedecco nell' ordine, un Aronne nella dignita, un

Mose nella aulorila, un Samuele nel sentenziare, un Pietro nel potere,

Cristo nella sacra unzione. Tu se' colui, al quale sono dale le chiavi

del cielo, e affidato 1' ovile del Signore 2. Se la sommessione pro-

viene dalla riverenza
,

die rende al superiore il debilo onore , se

la riverenza misurasi dalla nobilla del grado, della soprintendenza

del superioralo a cui altri e salilo, v' e alcun allro grado, altra sopra-

intendenza, allro superiorato, die sia piu nobile e piu sublime di

quello del rellore universale della Chiesa? Ma se non v'e, essendo

queslo il sommo, siccome quello die partecipa della riverenza che si

debbe a Dio, alteso il rappresentarlo ch' e' fa nel vicariato, ne conse-

gue che somma ancora debba essere quella riverenza che gli e do-

vuta nel soggetlarsi alia sua volonla, comechessia manifeslataci 3^

E che dirassi perlanto ,
colla immagine si eccelsa del Ponlefice in-

nanzi, di quegli scrittori, che non conlenli di negare la debila sog-

1 S. THOM. 2. 2. q. 104, art. 2.

2 Age indagamus adhuc diligentius, quis sis, quam geras, videlicet pro

tempore, personam in Ecclcsia Dei, Quis es? Sacerdos Magnus, Summits Pon-

tifex, tu Princcps Episcoporum, tu haeres Apostolorum, tu primatu Abel, gu-

bernalu Noe, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, diijnitate Aaron y

auctoritale Moyses, iudicalu Samuel, potestate Pelrus, unclione Christus~

Tu es, cui claves traditac, cui oves concreditae sunt. De Considerat. lib. 2.

3 Obedientia procedit ex reverentia, quae exhibet cultum et honorem su-

periori.... In quantum ergo procedit ex reverentia praelatorum, continetur

quodammodo sub observantia; in quantum vero procedit ex reverentia paren-

tum, sub pietate; in quantum vero procedit ex reverentia Dei, sub religione,

et pertinet ad devotionem, quae est principalis actus religionis. S.THOM. 2. &
q. 104, art. 3.
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gczione alia senlenza da lui pronunziata sopra la necessita del domi-

nio lemporale, lo svillaneggiano con basse ingiurie, lo infamano con

insinuazioni calunniose, lo trattano da folle oslinalo, lo additano qual

nemico della pace e della nazione, lo predicano qual ambizioso, qual

non curante del bene della Chiesa, pure-he imperi? mio Dio
, con

qual nome chiameremo tanta villania, gittata in sul volto del Vicario

di Cristo, tanta empieta, tan to sacrilegio ! Non v' ha dizionario che

lo contenga, non v' ha mente che lo possa inventare : 1' animo vera-

menle catlolico puo solamente sentire 1' abborrimento e la esecrazio-

ne che meritano cotali scritture, ma colle parole esprimerlo non mai.

. H.

La Chiesa e una societa perfetta nel suo organamento : chi lo puo

negare? Ma egli 5 vero eziandio che essendo ella una societa istituita

fra gli uomini nella pienezza de' tempi dal Figliuolo di Dio, non puo

reggersi con altrc leggi da quelle che le furono date dal suo divino

fondatore. II perche ha egli nel dare la forma di societa alia Chiesa

largilo al Papa il poterc da noi sopra dedollo? II Papa 1'avra. Si e

piaciulo di ordinare altrimenti? II Papa non 1'avra per niuna guisa.

La Chiesa e un fatto storico, e contro il fatto non si tiene alcun argo-

mento. Ebbene studiamo il falto di questa divina istituzione
,
come

sccondo punto del nostro esame. Non dubitiamo: il potere del Papa
e si dilungi dall'apparire per questo infermo o piu scarso, che anzi

comparira maggiore e raggiante di nuovo candidissimo lume.

Qual e la forma di reggimento, che Cristo diede alia sua Chiesa?

Interroghiamo i teologi, i quali hanno profondamenle studiato e discus-

so la materia colla Scrittura e colla Tradizione alia mano
,
ed essi ci

risponderanno semplicemenle : la Monarchies. Citiamo qui, per non

allargarci di soverchio, le parole del solo Bellarmino : Abbiarao spie-

gato, egli scriye, e dimostro diligenlemenle, essere la Monarchia 1'ot-

tima tra le diverse forme di reggimento ,
e questa doversi trovare

atluata nella Chiesa di Cristo. Ci rimane a risolvere la terza quistio-

ne
,
la quale e : se Cristo abbia costituito 1' apostolo Pietro a fare le

sue veci coH'autorita di capo e principe della Chiesa. Tutti gli ereti-

ci, da noi citati
,
lo diniegano aperlamente : i caltolici per 1'opposto
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1' affermano. Conciossiache
,
a dire il vero

, negare il Primato di

S. Pictro isliluilo da Cristo non e semplice crrore, ma eresia pernicio-

sa 1. Ma egli e ancora pura e schielta eresia il sostenere, che il

Romano Ponlefice non succeda a S. Pielro nel privilegio del Primato :

adunque ogni callolico verace e obbligalo a riverire nel Papa 1'au-

iorila del capo e del principe della Chiesa : e cio non mica a parole di

ossequio, che queste non baslcrebbono
, ma colla pruova della som-

messione alle sue sentenze
;
fra le quali dee conlarsi senza dubbio

quella, della quale abbiamo impreso a dispulare.

Eccovi d'un tralto risolta la quistione merce 1'autorila di si grave

leologo- Conluttocio se quesla in allri tempi avrebbepoluto sembra-

re una pruova sufficiente, per i noslri non la riputiamo di bastevole

gagliardia. Si grande e il latrare cbe si e fallo contro F autorita del

Papa, si frequente il morderla e il lacerarla fieramente, coll'inlendi-

mento di renderla vile dinanzi agli occhi dei fedeli , che e del luUo

mestieri recare almeno qualche saggio di quelle sentenze gravissime

che la dimoslrano nella sua ampiezza. Leggasi perianto il capo XVI
di S. Matteo. Non vi pare che le parole detle da Crislo a S. Pielro

facciano come sfolgorare il Principalo del medesimo Aposlolo? Tu es

Petrus et super hanc petram aedi/lcabo ecclesiam mean. Pietro e

qui rassomiglialo al fondameuto, e la Chiesa aU'edifizio fubbricalovi

sopra. Ma quello che e il fondamenlo riguardo alia fabbrica
,

fa il

capo nel corpo, il padre di famiglia nella sua casa, ilre nel suo im-

perio. Dunque eccovi in Pielro designate il Papa qual capo e princi-

pe della Chiesa, alle cui dichiarazioni fa d'uopo curvare umilmenle

la testa e non levarla contro dilui orgogliosamente. Phi: Tibi dabo

claves regni caelorum. La podesla data a Pietro sopra la Chiesa e qui

simboleggiala nelle chiavi. Ma le chiavi si offrono qual segno di pie-

1 Explicatum esl hactenus, et satis diligenter, ni fallor, probalum, Monar-

chiam esse optimum regimen : et eiusmodi reyimen in Ecclesia Christi esse

debere. Restat nunc quaeslio terlia; fueritne Aposlolus Petrus Ecclesiac to-

tius caput et princeps loco Chrisli, ab ipso Christo constitutus ? Jlaeretici

omnes, quos initio citavimus, diserte hoc negant; Catholici e contrario , quos

'citavimus, id affirmant. Est enim revera non simplex error, sed pernitiosa

haeresis negare B. Petri primatum a Christo institution. -De Rom. Ponlif.

L. 1, c. 10.
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na balia sopra cio, che esse aprono o serrano : adunque in Pielro fu

data al Papa piena halia nel reggimenlo della Chiesa. II perche fara

egli aulorevolmenle alcuna dichiarazione spetlantc al medesimo reg-

gimento? Ouesla obblighera; i fedcli dovranno quindisoggettarvisi.

E cio richiesto dalla inlera balia ricevuta.

Che se alcuno fosse bramoso di un' allra scntcnza che dicalo piu

scoperlamenle, legga il capo XXI di S. Giovanni. Ivi Crislo impone

a Pietro di pascere il misiico gregge : pasce agnos meos, pasce oves

meas. Volele sapcre la relazione, che dee correretra il Ponleficeed

i fedeli per ordinamento di Crislo? Eccola disegnala; quella che v' e

Ira il pastore ed il greggc. Si puo egli accennare piu recisamente il

sommo Principato nell' uno, e la umile e rivcrente soggezione che

gli debbono gli allri ? Chi non \ede al lume di questa breve e chia-

rissima sentenza condannala dal labbro di Cristo la mat la baldanza

di quelle pecore infelici
,
le quali non solo rilu llano orgogliose ai

cenni del pastore, ma lo vilipendono ancora qual misero ingannato,

e pongono ogni studio ed opera per comparire csse piu savie del me-

desimo, e per trarsi dietro in un profondo abisso, se fosse possibile,

tutto il gregge ?

Ma niuno per fermo si lascera travolgere 1' intellelto dalle ciancc

c dagli insidiosi loro argomenli , se considerera con quali nobilissimi

termini di rivercnza abbiano i Padri piu venerandi della Chiesa nomi-

nato il Papa. Interroga un S. Ireneo, ed egli li dira, che in Roma siede

la piu potente aulorila della Chiesa
;
domanda un S. Agoslino, ed

egli ossequioso ti additcra il Papa in alto di esercitare continuamente

1'alto potere confidalogli sopra la Chiesa. Chiedi ,
che pensi un

S. Prospero, ed egli per risposta magnifichera la Roma de' Papi

eome reina di assai piu larga signoria di quella che fosse 1' altra del-

la Roma de' Cesari. Che se quesli te lo presenlano come seduto in

trono regale; unOrigene, un S. Giovanni Crisostomo, un Teofilallo,

un S. Ambrogio, un S. Massimo salulanlo qual reggitore sovrano di

tutta la Chiesa, mentre lo vedi riverito qual capo da un S. Cipriano,

onoralo qual duce supremo daun S. Epifanio, esallalo da un S. Ata-

nasio, da un S. Gregorio Nazianzeno e da un Teodorelo, come quello

a cui venne affidata la cura deH'orbe universo.



SOPRA IL DOMINIO TEMPORALE BELLA S. SEDE 557

A che pro ci travagliamo rifcrendo ad una ad una le testimonian-

ze de' Padri per la diritta catena dellc tradizioni ? Questo c un non

,-enirne a capo si di leggieri. Melte assai meglio dir molto in poco,

porlandone alcuna, tralta dalle general! adunanze della Chiesa, in

cui i Padri si contano a centinaia e truovasi quello Spirilo di Yerila

che non puo mentire. Parlano quelli ragunatisi nel settimo Concilio

ccuraenico, ed approvando le letlere di Adriano a Tarasio ci dicono,

che la Sede del Pontefice romano, otlenendo il principato sopra tul-

to ii mondo, sfolgora qual sole, ed e il capo di tulle le Chiese del

Signore 1. Favellano quelli del Concilio di Laterano solto Papa In-

nocenzo III, e ci ripetono che la Chiesa romana per ordinaraento di

Bio tiene il Principato con ordinaria potesla sopra tulle le allre
,
sic-

come quella che e madre e maeslra di lulli i fedeli di Crislo 2. Yi-

cario di Cristo e reltore universale e confessato il Papa da quelli

del Concilio lenutosi in Lione: Capo di tutta la Chiesa e Padre di

tutli i cdstiani e defmilo da' Padri del Concilio di Fircnze. Tali souo

i titoli, che si danno al Ponlefice Romano da quesli qualtro Concilii

ecumenici, a cui presero parte ambedue le Chiese la greca , cioe, e

la latina.

Dalla Scritlura, da' Padri, da' Concilii risullando adunque chiara-

mente essere il Papa il Capo supremo della Chiesa, qual ne sara la con-

seguenza? Sara quella che abbiamo dedollo nel primo punlo dalla

Mozione della Societa, cioe, che abbia il diritlo di scegliere definiti-

Tamente i mezzi
, che reputa giovevoli a quell' immensa sociela che

e la Chiesa callolica, ed il potere con esso di obbligare colle sue di-

chiarazioni i membri che la compongono. V'ha tra quesli alcuno che

osi negargli la debita soggezione? Sara un disobbediente. V ha alcun

altro ehe consumi una piu rea iniquita, combaltendolo furiosamente

e sostenendo ad ollranza la sua disobbedienza? Sara un ribelle,

sara uno scismatico.

1 Culus sedesper totum lerrarum orbem primatum ob linens lucet, omnium-

que ecclesiarum Dei caput exislit.

2 Romana Ecclesia, disponente Domino, super omnes alias ordinariae po-
testalis oblinet Principalum, ulpote mater universorum Christi fidelium et

magistra.
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. HI.

Piu di una voce si levera qui per avventura conlraddicendo al

nostro argomento. E per qual motivo? Eccolo : il capo di una sociela

polilica e veramente sovrano in mezzo ad essa, ma non cosi il cape

della societa caltolica : egli non e cbc il Vicario di quel Cristo, che

luttavia ne conserva, benche inyisibile, la perpetua sovranila. II per-

che rettamente si conclude del capo della societa polilica aver lui il:

diritto di sccgliere que'mezzi, che reputa piu giovevoli allo Stale,,

mutando eziandio, se grave ragione lo richiegga, le leggi fondamen-

tali del reggimento : ma non cosi di quello della societa cattolica
,

il

quale nel suo grado di Vicario, dovendo lenersi a quo' mezzi neces-

sarii cbe furono gia determinali da Cristo
,
non puo in niuna guisa

determinarne altri a suo capriccio, come accade nella quistione pre-

sente sopra il Dominio temporale della S. Sede.

Attribueiido a questa obbiezione tulle il suo valore logico,sapete a

che ci condurrebbe nel suo srolgimento? Ad asserire nel Papa per

poco il solo Primato di onore, assotligliandogli per mela 1' altro di

giurisdizione, con errore manifesto coniro la fede. Ma non cssendo

questo il luogo di provare si rea conseguenza , rispondiamo alia rc-

cata obbiezione quanto fa al caso nostro. Cristo ha determinate i

mezzi sustanziali o quelli che sono assohtamente necessarii al buon

reggimento della Chiesa ed a questi dee tenersi il suo Vicario, le

concediamo. Cristo ha determinate allo slesso fine anche i mezzi ne-

cessarii relativamente, e non ha concesso al suo Vicario la facolta di

determinarli, quando occorresse, lo neghiamo. Si, Cristo ha deter-

minate i mezzi fondamentali, che sono del tulto necessarii perpetua-

mente all' ordinamento da lui dalo alia Chiesa ,
come

,
a cagion df

esempio, la gerarchia, e quesli debbonsi mantenere ed usare dal sue

Vicario ;
ma non e egualmente vero, che percio il Papa non possa di-

chiarare defmitivamente questo o quel mezzo relative, come necessario

al buon reggimento della Chiesa, qualunque volta lo esigano i tempi,

i luoghi, o le persone. Posciache e la soavita per la quale il Signore-

usa di acconciarsi nelle sue disposizioni all' indole delle sue creature,

e 1'impossibilita del defmire ogni cosa per singolo e in mode, die

rimanesse nell' avvicendarsi delle generazioni perpetuamente irnmu-
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labile
,
ricliiedevano die molli mezzi si dovessero lasciare al senno

del Vicario. Cosi favella il Suarez sopra questo argomento: Dens

specialem congregationem, quod esset unuin corpus, quodEcclesiam

nunc vocamiiS; inslituit; et per legem a se lalam non disposuit in

particular} de omnibus, quae ad spirituale regimen Ecclesiae con-

venienlia esse poterant, sedsolum quaedam substantialia fundamen-

ta hums spiritualls reipublicae inslituit; reliqua vero per suos mi-

nistros et Ecclesiae pastores disponenda reliquil; turn lit suaviter et

modo hominibus accommodato omnia ordinarentur, turn quia non po-

terant omnia in particulars ita determinari, ut essent immutabilia 1.

Ed eccovi da queslo ragionamento dell' esimio Dottore stabilirsi

nn fatto, dal quale apparisce chiaramente doversi trovare nel Papa

11 polere di obbligare le volonla de' fedeli a quei mezzi
,
die ven-

gono da lui autorevolmente determinati
, siccome avviene nel capo

della societa politica. Difatto non avendo Crislo dall'una parte spe-

cificalo qual mezzo debbasi anliporre a que' molti cbe possono of-

frirsi alia mente nelle varie circostanze relative al tempo, al luo-

go, alle persone ;
e daH'altra al sopravvenire di tali circostanze po-

tendo la molti ludine de' fedeli dotati di vario ingegno e di liberla

scindersi nclla determinazione del mezzo conducente al fine
;
ne se-

gue cvidentemente la necessila die riscgga nel capo il diitto di cor-

reggere le voglie disparatissime dc' fedeli
; obbligandole ad appun-

tarsi sopra quel mezzo individuo da se trascelto. Che se voi glielo

negate, non a\remo il Concorde aspirare de' membri
, ma il pertur-

bamento, lo scompiglio, la scissura ed in fine il dissolvimento della

societa cattolica. E sopra chi ricadrebbe la colpa di si grave disor-

dine? Non v'ha dubbio, sopra il divino islitulore, siccome quegli il

quale non 1'avrebbe munita di lanta autorila, che bastasse a scam-

parla da un fatale conquasso. Per la qual cosa e forza concedere o

che il Papa, capo della societa cattolica, si abbia il potere di obbligare

i membri a que' mezzi che da lui vengono trascelti, oppure che Cri-

slo abbia fondato a cos to del suo sangue una societa disordinata.

Ma questo secondo supposlo ripugna grandemente all' infinita sa-

pienza di Cristo : dunque e vero il primo.

1 De legib. lib. I, c. 3.
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Ne ci mancano luoghi della Scriltura, coi quali dimostrare, die

Crislo ha lascialo al Papa ed agli altri reltori della Chiesa la scelta

de' mezzi richiesli dalle circostanze diverse. Difallo egli ordina a

Pietro di pascere ilsuo mislico gregge, ed appresso I'invia cogli altri

Apostoli a predicare 1' evangelic per lulto il mondo, afllne di aDargare

1'ovile e moltiplicare in infinito le agnelle. Ma sapete come si dovra

Pietro cogli allri suoi compagni governare in quesla missione? Non

altrimenli die imilando la prudenza del serpente e la semplicita

della colomba, giacche sono inviali quali pecore in mezzo a branchi

di lupi : Ecce ego milto vos sicut agnos inter lupos; estate ergo pru-

denles sicut serpentes, simplices sicut columbae 1. Ora gli atli della

prudenza raccomandata da Cristo
,
chi non lo sa essere la seella dei

mezzi acconci, il disporli el'adoperarli per modo, die in fine si

riesca nell' intendimento? Adunque Pietro e gli altri Apostoli debbo-

no scegliere ed ordinare que' mezzi, che loro parranno piu opportune

ed eflicaci a guarentire la propria missione conlro que' lupi fra cui

la esercitano, sia che questi tendano occulte insidie, sia che vengano

addosso con rabbiosi assalli. Eccoci al caso: fieri lupi Yesliti della

pelle di agnello, benche in piu parti sdruscita, sot to colore del ben

della patria, della pace di Europa, e della ulilila della Chiesa doman-

dano che Pio IX, successore di Pietro, sia spogliato del dominio tem-

porale, unica difesa, per i tempi che corrono, a quella indipendenza

che nell' esercizio del ministero apostolico e cotanto necessaria a?

bene della Chiesa. Chi vorra negare a Pio IX coll' Episcopate il di-

ritto di proclamare aulorevolmenle al mislico gregge, che tale dominio

e mezzo necessario al buon reggimenlo, quando lo stringe il coman-

do di Cristo ad usare della prudenza per difendere se ed il gregge

da lupi assalitori? che? forse avra Pietro soltanlo dirilto di sce-

gliere il mezzo e non d'imporlo? Ma allora converra dire che il pa-

store abbia il diritto di riconoscere i pascoli yelenosi,diadditarli alle

sue agnelle , perche se ne guardino ,
e queste alia lor volla godano

il diritto di non essere obbligate ad ascoltarlo. Chi \orra supporr^

tanlo disordine nell' ovile di Cristo ? Niuno per fermo, se pure noi*

voglia asserir cosa, che ripugna alia infmita sapienza del Signore-

1 Luc. c. 10, v. 3.
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Senza clie ci occorre una pruova piu direlta offertaci dai Padri del

Concilio di Trento. Dichiarano essi, chc la Chiesa ebbe perpelua-

mente la podesla di stabilire
,

o mutare intorno 1' amministrazione

de' Sacramenti, salva perallro la soslanza, tulto do che ella, secon-

do il variare delle cose, de' tempi e de' luoghi, riputasse tornare ad

ulilila di chi li riceve, ed a piu grande rirerenza de' medesimi Sa-

cramenli. E donde Iraggono la pruova, almeno come accennala, di

tanta podesta ? Dalle parole di S. Paolo
,

colle quali 1' Apostolo si

dichiara miuistro di Dio e dispensalore dei divini misteri
,

e dalle

altre dello stesso Aposlolo, in cui apparisce chiaro aver lui usato

di tale podesta 1. Dal che noi ragionamo cosi : i Padri del Concilio

di Trento dall' uffizio di dispensare i sacri misleri argomentano la

podesta nella Clriesa di stabilire o cangiare do che delta la pru-

denza nell' amminislrazione de' medesimi
,
salva la sostanza : adun-

que dall' uffizio di reggere si argomentera diriltamenle la potesla

di stabilire e cangiare intorno al reggimento della Chiesa do che

consiglia la prudenza ,
salve pero sempre le norme sostanziali di-

visale dal divino istilutore. E chi non sa avere !' Episcopate dallo

Spirito Santo il sublime uffizio di reggere la Chiesa, secondo la sen-

tenza di S. Paolo : Atlendile vobis et universo gregi in quo vos Spi-

ritus Sanctus posuit episcopos reyere ecclesiam Dei, quam acquisi-

mt sanguine suo 2 ? Adunque il Papa nel suo grado di retlore della

Chiesa unifersale, ed i Vescovi in quello di pastori delle Chiese

particolari avran la podesta di determinar cio
, che giudicano fare

al loro uffizio. Piu : siccome per sentenza degli slessi Padri del

Concilio di Trento e fulminato di scomunica qualunque fosse ardilo

1 Praeterea declarat (sancta Synodus] hancpotestatempcrpetuo in Ecclcsla

fuissc, ut, in Sacramentorum dispcnsalione, salva illorum substantia, ea statue-

ret, vel mutaret, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum Sacramentorum ve-

nerationi, pro rerum, temporum et loco-rum varietate, magis expedire iudi-

caret. Id autem Apostolus non obscure visus est innuisse
,
cum ait : Sic nos

existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysleriorum Dei : at-

que ipsum quidem hac potesfate usum esse, satis constat, cum in multis aliis,

turn in hoc ipso Sacramento, cum ordinatis nonnullis circa eius usum : cae-

tera, inquit, cum venero, disponam. Sess. XXI, cap. 2.

2 Act. App. c. 20.

Serie F, vol. V, fate. 311. 36 23 Febbraro 1863.
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di sprcgiare o dire inulili qucgli alii che provcngono dalla pole-

sta di slabilire o mulare intorno a'Sacramenti, conformc al detlo di

sopra 1
;

cosi dovra dirsi, che corra la stessa sorle colui
,

il quale

si facesse a spregiare comechessia gli atli
,
che vengono dalla po-

desta , che ha 1' Episcopate di stabilire o mutare, in cio che spetta

al reggimenlo della Chiesa. Veniamo a noi. La Dichiarazione ponli-

ficia
,

di cui si disputa ,
ed alia quale ha gia aderito tullo inliero

!' Episcopate, che cosa e? Non altro che un atto di questa polesta.

Adunque tutti i fedeli debbono soggettarvisi , giacche al dirilto nel

rettore di stabilire cio che egli crede opportune , risponde necessa-

riamente T obbligo del soggetlarsi in chi gli e suddito. Adunque
aiiuno sia ardito mai di farsene beffe

,
e di spregiarla per qualsivo-

glia guisa; altrimenti la sua sorte sara la lerribile
,
che incontrano

I disprcgiatori della podesla della Chiesa !

Si consider! ora cio die porta seco la formola della nostra ponti-

ficia Dichiarazione, e tutto questo apparira piii manifesto. E chi non

vede contenuto in essa implicito si
,
ma chiaro quanto basta, 1' or-

dine a tulli i fedeli di guardare il civile principato della S. Sede come

necessario alia medesima, di rispettarlo come tale, di sostenerlo e di

difenderlo, secondo il proprio grado e la propria condizione? Altri-

menti a che pro una Dichiarazione si solenne? No, non v'ha dubbio,

e lo dimostrano le difficili congiunlure, in cui fu pronunziata ;
lo con-

ferma la lode di figlio pietoso data a chi sorse pronlamcnlc ,
il rim-

provero a chi si mostro lento
,

il biasimo e il nome di nemico della

Chiesa a chi lo combatte
;

lo dice in fine il sentimeiito universale

della Chiesa, che e quello di riverenza e di sommessione alia senienza

del Vicario di Cristo.

Cio posto, eccoyi una nuova ragione in pruova dell' obbligo che ci

slringe e dell' asserto , che la Dichiarazione del Papa non si puo di-

sprezzare indarno. E come no, merilre e proletta dalla sentenza di

Cristo delta a S. Pielro: Quodcumque ligaveris super terram, erit

1 Si quis dixerit receptos et approbates Ecclesiae catholicae ntus in so-

hmni Sucramentorum administratione adhiberi consuetos , aut contemni
,

ant sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quern-

cttmque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, anathema sit. Sess. 7, can. 13.
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ligatum et in cadis 1 ? Guai a chi non 1' osserva ! Egli va contro

qucllo, die o sancito in cielo! E die? Yi sembra che 1'oggello, su

cui cade 1'ordine pontificio, non sia compreso nella promcssa di Cri-

sto? Ma la voce, Quodcumque, esprimente l'oggetto,inlorno al quale

versa 1'obbligo assunto da Crislo, apparisce sommamente indctermi-

nata, universale ; dunqtie v' e compreso ancke quello, su cui cade

1'ordine contcnulo nella Dichiarazione disputata. Negate per avven-

lura, che abbia la forza di slringere le coscienze? Ponderate di gra-

zia la voce, ligare, nel senso della Scritlura, e troveretc, che im-

porta per 1' appunto obbligo di coscienza. Anzi lo stesso Evangelista

Malteo vi porge un esempio apertissimo di queslo signiiicato nella

sentenza : Adligant onera gravia et importabilia et imponunt in hu-

meros hominum; digito autem suo nolunt ea movere 2. Nhmo pua

dubitare di questo senso. Conciossiaehe da tale senlenza S. Ilario

concluda che gli ordini provenienti da Pietro siano si validi che

staluti conditionem obtineant et in caelo: dalla stessa deducano i

leologi la podesta legislativa della Chiesa soprattutto che Cristo ha

delto, chi ascolla voi, ascolta me, chi dispregia voi, dispregia me;

qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit 3. Adunque e

forza o assoggettarsi alia yoce del Vicario di Cristo, oppure incon-

trare la miseranda taccia di disobbediente e di sprezzatore di Cristo^

II linguaggio del Signore e dichiarato ancora con parole piu es-

plicite dall'ApostoloS. Paolo. Obedite, egli dice, praepositis vestris,

et subiacete eis 4. In che si debbono obbediro i prelali? In che si

dovra render loro 1' omaggio della soggezione? In cio che spetta al

loro ufficio, che e quello di reggere la Chiesa del Signore. Ma la

obbedienza consiste nel conformare la propria volonta a quella del su-

periore S. Adunque per adempiere il precetto dell'Apostolo conviene r

che conformiamo la nostra volonta a quella del Papa, che e superio-

re de'superiori, episcopus episcoporum. Ma la vera obbedienza rende

pronta la volonta a fare quanto accenna il superiore 6. Adunque in

!MATTH.c.l6,v.l9. 2Id.c.23,\.4. 3LTJC.C.10. 4HEBR.c.l3,v.l7.

5 Yoluntas unius hominis praeclpientis potest essc quasi secunda regula

wluntatis alterius obedientis. S. THOM. 2. 2. q. 104, art. 1.

6 Obedientia reddit promptam hominis voluntatem ad implendum wlunta-

tern alteriusj scilicet praecipientis. Ibid. 2.2. q, 104, art. 2. ad tert.



564 IL VALORE BELLA DICHIARAZIONE PONTIF1CIA

forza MYobedile e del subiacete dell' Aposlolo siamo obbligali a te-

nerci pronli alia difesa ed al soslegno del principato civile della

S. Sede conforme il nostro grade, lanostra condizione e le circoslan-

ze in cui ci troveremo. Che se alcuno non volesse preslare cotesla

obbedienza e soggezione, anzi la contradicesse, la calpestasse; questi,

secondo il medesimo Aposlolo, sarebbe spaccialo quanlo alia salule

eterna. La senlenza diS. Paolo e recisa: ogni podesla, egli scrive, e

da Dio
; quindi ne consegue che, chi resisle alia polesla, resiste al-

1'ordinamenlo del Signore, e chi resisle aH'ordinaraento del Signore,

damnationem sibi acquirit, si procaccia la eterna condanna. E poi si

dica potersi negare la soggezione , salva la coscienza ,
a cio che di-

chiara il Papa in ordine al reggimento della Chiesa!

Senlasi per suggello, come parli un S. Basilio a queslo proposito: Si

igitur, quimundo time praesunt, et ex lege humana illam imperandi

poteslalem habuerunt, Us divina lex pietatis cullores tanlopere vo-

luit esse subiectos, et quod mains est, quorum vita tola tune erat

tmpietas ; quam magna tandem, et a pietatis cultore praestanda ei

obedientia est, qui a Deo conslitulus praeses sit, et imperandi po-

lestalem a legibus illias acceperit ? Et qui defendi polest eum non

Dei ordhiationi resistere
, qui antisliti resislat suo? praesertim ,

quum, Apostolus iubeat in omni re parendum esse spirilualibus

praepositis? Obedite enim
, inquit , praeposilis vestris et subiecti

estote eis 1. Se a chi e preposto al reggimento di una societa polili-

ca, se a chi e monlato in soglio per legge umana, un divino coman-

do vuole che i fedeli tulti si sottomcttano, e cio, benche il principe

sia un tristo, sia un empio; pensate voi, soggiunge il Santo argomen-

tando
, quanto grancle esser debba quella obbedienza ,

che convie-

ne preslare a chi fu posto da Dio a governarci, a chi tiene il potere

di comandarci per ordinamento divino? E come potra essere scu-

sato dalla colpa di resistere agli ordini del Signore colui, che resiste

e pertinacemerite fa testa al suo prelalo ; quando 1' Aposlolo ordina

di obbcdire in ogni cosa ai rellori delle anime dicendo
;
obbedite ai

vostri prcposili, e lenetevi loro soggetli?

1 In Constit. Monast. c. 23.
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Ma non siamo pcrsuasi ,
si dice

, della Dichiarazione ponlificia.

E chi non sa aver delto 1'apostolo S. Pietro, clie si obbedisca a' su-

periori propter Deum
,

e 1' apostolo S. Paolo propler coscienliam ?

Dio
,
che ci comarida la soggezione ;

1' obbligo di coscienzn, che in

forza di tal comando ci stringe ;
ecco quello ,

che dee muovere la

Yolonta all' obbedienza, e non il proprio convincimenlo. Quod supe-

riores moveant inferiores per suam voluntatem ex vi auctoritatis di-

vinilm collatae 1
,

il sapere doe clie i superior! coniandano in forza

di un' autorita divinamente conferita, non e forse motivo piu che ba-

stante a recare in soggezione 1' animo riotloso?

Ma v' ha scritlore il quale ripiglia ,
colle parole del Bellarmino

,

poter accadere che il Papa imponga cose inutili
,
e sotto pene troppo

gravi. . . Sia, che possa cio accadere. E che? sara lecito per questo

il combattere con ogni maniera di argomenli la Dichiarazione ponti-

iicia ? se si fosse considerata intera e non tronca 1' autorita del

Bellarmino, non sarebbesi recata sicuramente ! Dice, e vero, il gran-

de Teologo : Inutile vel sub poena nimis gravi illud praecipiat , non

tst absurdum dicere posse fieri, ma tosto soggiunge, continuando la

senlenza, benche non sia de' sudditi il giudicare di questo, ma 1'ob-

bedire semplicemenle , quamquam non esl subditonun de hac re iu-

dicare, sed simpliciter obedire 2. E poiche si porta una sentenza del

Bellarmino, per qual motivo non si potra considerare anche un' altra,

die e la seguente? Catholici omnes ..... conveniunt non quidem cum

haereticis , sed solum inter se ..... Pontificem solum, vel cum suo

particulari Concilio aliquid in re dubia slaluentem sive errare pos-

sit
,
sive non, esse ab omnibus fidelibus obedienler audiendum 3. Non

vi pare die debba torre agl' ingegni ogni baldanza di contradire a

quello che dichiara il Papa ? Dall' un canto stanno i cattolici i quali

tulti convengono doversi da ogni fedele ascoltare il Papa con obbe-

diente sommessione
, quando egli fa alcuna dichiarazione sopra cosa

dubbia, sia che possa o non possa errare nel deciderla. DaH'altro si

veggono gli eretici
,

i quali niegano doversi obbedienza a tali di-

chiarazioni. Voi dile che il Papa non e infallibile nella sua Dichiara-

,
e che percio \i e lecilo il combatlerla, il disobbedirvi. Ma a

.lib.^c.a. 3Id.ib.c.2.
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fianchi di chi vi trovalo voi in questa lolta? II Bellarmino ve lo dice,

a fianco dcgli eretici. E vi dara 1' animo di rimanere con si fatta,

compagnia?

ConcUidiamo queslo capitolo, riserbaudo al seguente un terzo gra-

vissirno punlo del noslro esame. Intanto abbiamo in primo luogo

consultalo la ragione, ed essa ci ha dello, appartenere al principe

la scella definitiva de' mezzi sociali ed avere la polesla di obbligarvi

i suddili. Ma la Chiesa e una societa perfelta, il suo capo e il Papa.

Dunque al Papa si apparliene la scella de' mezzi riferenlisi al bene-

della Chiesa, ed in lui pure si Irova il polere di obbligarvi i fedeli.

Ora egli ha indicate autorevolmente nella sua Dichiarazionc il civile

Principato qual mezzo necessario al bene univcrsale della Chiesa :

dunque i fedeli sono obbligati a soggellarvisi.

Ma la Chiesa e isliluzione divina e non cosa nalurale. Abbiamo

quindi in secondo. luogo consultalo la aulorila dclle Scritlure e della

Tradizione affine di sapere se per ordinamento del divino fondatore

della Chiesa sia difalto nel Papa il grado sublime di Capo supremo-

della Chiesa coll' autorita di scegliere defmilivamente i mezzi
, e

ne' fedeli 1'obbligo di soggettarvisi ,
eci furisposlo che si. Adunque

restando per cio amplamenle confernialo quanto si e concluso nel pri-

mo punlo, fa d'uopo, che tulti ci slringiamo riverenli intorno al

soglio del Padre comune de' fedeli, che gli prolestiamo la nostra som-

messione
,
che gliela dimostrianio colla pruova de' falti

, quando

occorra. II fare allrimenii, non ci torna conlo 1, perche saremo ca-

gione di amarezza al Capo supremo della Chiesa
, perche disprege-

remo Cristo nel suo Vicario , perche non rimarra invendicala la

disobbedienza al Padre comune de' fedeli. Sorga pure qual che si sia

a dirci il conlrario ,
a provarcelo con mille argomenti ; fuggiamolo,

disprezziamolo. Cosi volea S. Paolo che si facesse col disubbidiente

alle parole di lui qual paslore delle anime: Si quis non obedit verbo

nostro , per epistolam hunc notale et ne commisceamini illi 2. ]\oa

merila la stima degli uomini
,
chi sprezza Dio nel suo Yicario.

1 Obedite praepositis vestris et subiacete els. Ipsi enlm pervigilant quast

rationem pro animabus vestris reddituri
,
ut cum gaudio hoc faciant ,

et non

gementes: hoc enlm won expedit vobis. Hebr. c. 13, v. 17.

2 Thus. c. 3.
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I.

L' Albergo MOSTRO.

Nel cenlro della grande raetropoli di Nuova York
,
nel bel mezzo

del corso della Broadway si leva un immense edificio, la cui fron-

iiera o linea di muro stendesi per un ducentoventi metri in circa e

sorge in alto fin quasi ai Ircntacinquc, e i due fianchi che chiudono

II gran corpo, che risponde di dietro, corrono un sottosopra altret-

tanto. Dentro v'ha una cilta, con sue strade e piazze e publici istitu-

ti, anzi un reame con governo e monarca. Le province sono, i saloni

per desinarvi o conversare, in numero di quaranta; gli appartamenti

con salotti per brigate parlicolari ,
in numero di ducentotrenta ; le

camere per albergarvi avvenlori e foreslieri
,
in numero di oltocento

quaranta. Aggiugni i quartieri della amminislrazione
, gli studii de'

computisti , gli ufficii dell' azienda interna ed esterna
,
un centinaio

di stufe per bagni all'americana e alia russa, le cucine, le dispense,

le orciaie, le scuderie, le rimesse, i fenili, i magazzini. Aggiugni un

Impazzimento di stanze e stanziboli, alcove e soppalchi, bugigalti e

relrobugigalti, sgabuzzini e pertugi, dove alberga un esercito d'im-

piegati, custodi, cuochi, scalchi
, domestic!, donzelli da tavola, lac-

che da corso, damigelle di servizio
,

e simile gente. Aggiugni . . .

ma che vale
,
o lettore

,
che io vi stanchi con minute descrizioni ?

seguitemi col pensiero, ed entriamo a dirittura nella locanda moslro.
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nella taverna leviathan, nella piu sfoggiata albergheria d'America e

dell' universo mondo, nel Broadway-Hotel, in una parola.

La porta maestra , die qui vedete ,
e un commesso di luia cana-

diana, inchiavellata ne' rigonfii delle animelle a rosoni di bronzo do-

rato
,
ma e li per mostra

, perche entrambi i batlenli restanvi spa-

lancati sempre giorno e nolle. Varchiamo il sogliare ,
lullo granito

luslrante di Cherburgo , come gli slipili e \ architrave. A sinistra

del grande vestibolo
,
colonnato come una reggia, si vede 1'ingresso

al ministero dell' interno
,
ossia in lermine piu modeslo

,
all' ufficio

cenlrale della locanda: qui non entra il profano, passate ollre. Alza-

te quella porliera e vi Irovate accolto in superbo caffe ristorante:

comandate ,
e siete servito in isloviglie di porcellana giapponese ,

a

posate d'argento, sopra deschi di lumachella e di agala siciliana. Che

se prima vi aggradisse d' informarvi delle novelle poliliche e del

mondo commerciale , allendendo 1' appetilo ,
non avresle che a vol-

gervi a manritla, ed eccovi in sala di leltura : libreria svariata, seria

ed amena, dotta e leggera, giornali d'ogni generazione, annunzii
,
in-

vili, programmi, polizze, ricaplti, mercuriali, bollellini, slampe in-

somnia di lulti i colori, parliti e gradazioni, dal bigliello di corlesia,

sino al giornaliero lenzuolo del New-York-Times. A meglio svagarvi

vorreste forse menare una partitella agli scacchi o al trie trac, true-

care un paio di carambole al bigliardo ;
o forse vi frulla di sconlare

un bigliello di banca , o scambiare una pezza di monela in minuti y

di che pagare baslagi e veUurali? Alzale gli occhi, guardale in fron-

te alle varie entrate , e i cartelloni a lellere cubilali V indicheranno

di botto i templi di Momo e di Mercuric.

Potremo, se ci talenti, pregare il massiccio guardaportone d'intro-

mellerci nel gran cortile interne
,
ed egli senza far motto

,
si levera

dal seggiolone a mezzaluna oscillante
,
dove americanamente don-

dola e forbisce 1' unghie , bussed col porno della sua mazza dorata

a un cancello che e la in fondo ,
ci fara una quinta parte d'inchino

incartato e stecchito
;

e noi , senza scomporci piu di lui
,
entreremo

oltre ad esaminare le officine. Legnaiuoli ,
materassai

, parrucchie-

ri r stiralrici, calzolai
,

tulli sono affaccendati all'arte propria: ma

voi prenderete maggior diletto alia lavanderia. Che? a baloccarci

colle conche ,
co' truogoli ,

co' tinelli? a fiulare la rannata e il cene-
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rone? Appunto 1'opposlo. Cosi lavavano le lavandaie omericbe a

spreco di ranno e di sapone : qui ogni cosa si manipola a vapore ;

que' mazzi di cenci
, que' batuffoli di canavacci

, que' catafasci di

mantili e di tovaglie , quelle balle di biancheria da lello
, quelle

montagne di camice e di pannilini d' ogni ragione verranno imbu-

catali di slancio. Profondano nelle caldaie a diguazzare , trapas-

sano nella camera del vapore, cbe li ricerca e fruga e purga sin

dentro agli orli piii balluli, e riescono ad occhio veggenle tra i ci-

lindri, die li restituiscono neltissimi ed asciutti. E colesla operosa

lavoreria di Bronti e Sleropi, sgambucciali, sbracciati
, affocali, an-

fananli intorno a fornaci e caldaie? Novellino mio, dovele sapere cbe

e la fucina dei caloriferi. Da quel serbatoio spropositalo , come il

mare di bronzo degli Ebrei, sale una tromba d'acqua ardente, spin-

lavi da stantuffi poderosamente mandati a lutto vapore ,
e a ciascun

piano del palagio si divide, si sparte ,
si dirama nei doccioni di fer-

ro fuso, e pellegrina per tutle le stanze
;
e cosi di sotto al pavimento,

come sangue nelle arlerie
,
non veduta vi spande im soavissimo te-

porelto, il quale dev' cssere in ogni piu cruda stagione a gradi cin-

quantanove di Farhenheit. Or dilemi
,
non e un dolce vegelare a

cinquantanove di Farbenheit? appuntino ,
ne un secondo piu soito,

ne un secondo piu su ? Si , senza dubbio
,
vi rispondera ogni fedele

Americano, non degenere dall'avolo inglese ;
e molto piu, aggiugnera

esso, se avele il talenlo prezioso di goderlovi appanciollato in un

badialissimo seggiolone di piuma d'*)ca , cogli orecchioni elastic].

Cbe trionfo, perchi sta a cinquantanove di Farbenheit, ora leggere

una gazzelta del giorno, pizzicata dall' asticciuola che la tiene diste-

sa, ora guatare dal veroncello lo scorrazzamento e il tramestio della

Broadway, e paragonarsi (ob confronto!) colla gente cbe s'aggrizza di

freddo e porta i ghiacciuoli ai baffi, luttocbe inviluppata negli impe-

netrabili di gomma elastica e ne' pelliccioni di martora del Kam-

jsciatka !

Vi darebbe egli 1'umore di gustare cotanto sbracata felicila? Gua-

dagnatela coi vostri piedi, salendo dal pian terreno ai superior!. Se

non che voi forse siete dilombalo dal lungo star ritlo; fia meglio ri-

sparmiare le scale e salirvi in vetlura. In vellura? Signorsi, in vel-

iura : ecco nel centro vuoto di questa chiocciola maeslosa, i cui sea-
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gliorii a gran volute girano insino alia lanlerna del letlo
,

v' allcndc

la carrozza, o vogliam dire i' omnibus dc' viaggiatori. Lo slaffone e

abbassato: un balzo, e v' adagiate : toccalc un campanello, un locco

e siete al primo piano : un locco e siete al secondo : v'arrembate alia

ringhiera ,
clie s'apre dinanzi a voi

,
e imboccate il corridoio, come

v'aggrada. Un Half-penny paga lutto : e io scommetto il cento con-

tr'uno, che yoi non vi spaccerele di cotale curiosita, e pagherete uno

scellino, un dollaro, una guinea, per veder giocar questa tavola
,
e

dire poi: Io fui, io vidi.

Egli e da comporsi, geltare il mozzo del zigaro, se gia non 1'ave-

sle fatto, stropicciare le suole al rastialoio, forbirle alia spazzola f

clie fitta li sul limitare, pare die dica : Messeri, qui si entra nella

citla della pulizia, non tenlate d'inoltrarvi coi pie fangosi. Oueslo

lunghissimo corridoio schiaccialo e quadro, che vi si para davanti

nel primo pianefoltolo, e come il corso maestro dell' interne, e av-

volgesi pei quattro gran corpi di fabbrica, che compongono il dismi-

surato parallelogrammo. Riceve la luce dai fencstroni ai capi, e dagli

occhi ovali
,

i quali sormontano ciascuno degli usciuoli dei lati. Qui

troverete un' area noelica di camere a drilta e a sinistra
,
del tutlo

ordinarie
;
e sono pei passeggeri di minore dispendio ,

che conten-

tansi di uno spogliatoio dove pernoUare, e mangiano ne'tinelli pres-

so al caffe ristorante. Perloro comodo agli sbocchi delle corsic sono

quattro botteghini a vento, in cui si aduna una fiera di stringhe r

straccali
, legacce, laccetti elastic!

, pianelle, calzaloic, petlini , bot

toni gemclli, guanli, fibbie, gangherelli, spiili, e cento allre minu-

terie che possano occorrere in presente : e la fama ripete che Io spac-

cio maggiore fu sempre di quei diavolini, onde le leggiadre pizzicano

i capricciosi cincinnoli
,
mal vaglu di guardare la poslura e 1'ufficio

loro imposto dal ferro arricciatorc. Siate provvido, viaggiatore mio

bello, e fate acquisto d'un albo in carla Chinese e d'una malita, che

vi gioveranno a torre appuntature e schizzi ncl rimanenle del vostro

viaggio : che gia siamo sul punto di parlire pel secondo piano.

Ouivi il lusso e la grandigia tengono il quartier generale, anzi la

loro corte bandita. Qui piu non affoga un androne incassato tra le

stanze, ma si spazia una macstosa galleria alia
, sfogata, aerosa, la

quale tutto in giro si affaccia al corlile, e beve a fiolli 1'etere luminoso
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del firmamento : e, al tramonto, sbandiscc c fuga la notte con quaranta

foeccatelli di gas fiammante, che vi rinnovano il giorno insino all'au-

rora. Tra vano e vano di finestra una cariatide di stucco maestrevol-

mente panneggiata si erge, e si leva in testa un capitello leggero, il

quale altro non e che un cestellino di fiori
,
onde piovono trecce

di fogliami gentili e ghirlande di rose
;

e queste rivestono gli spi-

goli de' muri
,
e aggirano le nervature dei volti

,
dove cento amorini

alati scherzano e fan nodo tra loro. Fiori e putti, tutto e condotto a

rilicvo, e variato a ^oavissimi colori. Le pareti di fronte, quelle doe,

In cui non s'aprono porte, si riscontrano alle finestre con bella ri-

spondenza di speech! quadrilunghi , dipinti a fresco, e rappresen-

lano marine, cascate, cacce, battaglie, storie, monumenli e fantasie

leggiadre di gratissima varieta. Invece di carialidi
,
Ira specchio c

specchio traraezza un busto, opera di mano europea , posato sopra

un cippo imitante il cipollino romano, e tu vi leggi scolpito in oro

Colombo
, Washington ,

Franklin
,
Penn

,
La Fayette, ed altri nomi

de'piu cari al popolo americano. II pavimento poi e battuto vene-

xiano di vago disegno, e lustrante sempre, siccome ogni altra cosa

Intorno
; perciocche lu dei conoscere, che a riserva degli affreschi,

tutto il rimanente e di finissima vernice ad olio, governato e copcr-

io all' uso fiammingo ;
e ogni sabato passavi il famiglio, tirando sur

una carriuola un mastello pieno di saponata, con entrovi una trom-

ba premente ;
fa giocare in tutle direzioni lo schizzo, e le diguazza,

le fa neltissime come un bicchiere.

Su questa loggia apronsi tutto in giro le camere di rispetto, gli

apparlamenti nobili
,

i quartieri de' principi e gran signori ; quali

messi alia greca, quali alia gotica, quali aH'americana, i piu misti
,

ima slanza elrusca, una Indiana, una cinese, una egizia o quale che

sia, secondo il mobile capriccio dell'architeltore. Coteslo anditino d'cn-

trata e una cosa moresca: le porlc che vi fan capo e i fineslrini che

vi dan luce si levano in lesta que' loro volticini rigonfii, che si bene

riposano 1'occhio faticato dai rabeschi coloriti
,
onde tntle van cinci-

schiate le pareti. Tu credi di affacciarti alia fiera Alhambra di

Boabdil il Grande. Punto nulla ! la sala che ti accoglie in fondo, ti

atlrae con una cupola bizantina, la quale con artificloso scorcio sem-

bra spiccarsi leggerissima e sicura sulle vive nervature che la cam-
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pano in alto, e lasciano inondarvi il lume cli solto dal leggiadro finc-

strato ad arconcelli binali. Un Veneziano enlrandovi griderebbe :

Yiva sail Marco ! qui vo a Messa nella mia parrocchia. Errore !

abbaglio ! Premi quel porno lucido di crislallo, spalanca i due bat-

lenli ,
e saprai che vivi in piena pagania : che quest' altro parli-

mcnlo e foggiato alia messicana, e tulto e storia e mili del suo gen-

lilesimo disumano. La sala, esemplata sull'anlico hamac di Tibulca^

s' accerchia intorno di colonne cogli zoccoli e capitelli disciplinali

secondo 1' arte paesana : le pareti stuccale a rilievi piatli di figure

scliiacciale con movenze rigide e dure, le quali poco divariano

dalle forme egiziane, e pure son copiale peritamente dalle rovine di

Culhuacan, la Menfi, la Tebe de'popoli messicani. II solTilto e mes-

so a circoli concentric! , partiti in otto segmenli ,
sloriati di sira-

boli astrologici : assempranti il disegno della farnosa pietra calen-

daria di Montezuma. Quei due ceppi di piramide ironca sono can-

toniere, con entro vasellame delle patrie iiguline caribe, ottomache,

maipure, teste di bufolo, arclii
, frecce, rompicapi dei Pipili e del

Toltechi : ma il loro esterno bellamenle vernicalo di sughi rossi-

gni rappresenta i teocalli , dedicali al sole e alia luna in sulle allu-

re dell' Anahuac. Le credenze e i tavolini son ingombri di maio-

liche indigene di Maniquarez, e fan corona a un simulacro ben

condotto di Ceu leotl, che e la Cerere delle religioni alzeche. In una

parola tu se' giunlo alia magione d'un Cacico dell'anlica Tenochtitlan

(la nostra Messico), maledetla da Dio e rasa dal furore di conquista-

lori crudeli , vendicatori del sangue umano, per tanli secoli versalo

a torrenti sull'are nefande della dea Teoyaolimiqui. E un grande ri-

tralto di questa demoniaca divinila scorgevasi prima dipinlo nella

camera da letto qui dallato : ma quclle membrona deformi
,
coll'ali

di pipistrello, coi pie di tigre, colle braccia di serpente, veslife

solo d'una rete di \ipere aggavignale e mordenlisi a vicenda, in-

ghirlandate di cranii spolpali , di ossa bianche, di cuori e di mani

infilzale, davano si atroce vista
,
die i foreslieri orridivano e le da-

me spirilando giuravano di non prendere quivi dimora. Convennc

adunque ricoprire il pauroso mostro con arazzi di piuma, veri mo-

saici messicani, che li rallegrano il guardo di mille \aghi colori, dr

fiori, di animali
,
di vedute, dintornati e franchi quanto le tarsie di
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Roma o i commessi di pietra dura di Fircnze. Allora le ladies si

contentarono di arrestarsi in quelle stanze, e calcare col pie delicalo

le crinile spoglie del bisonle stese sul pavimento, posare su scran-

ne sorrelte dall' elica misteriosa dei mill vetusti
,
e osarono infine

ancora prender sonno nelle amacche, sospese al muro come le bran-

do dei marinari.

Che se le arti messicane e tarasche non vi sorridono, per volgcre

loro le spalle non avete altro da fare, che mutare appartamento: in-

fatti il gran salone che vi sta dappresso, e tulto di stile greco, aero-

so, ridente. Ciascuna parete e da soltili riquadrature scomparlita ,

con entrovi ovali e mandorle e fusaiuoli, accomandati a filelti finis-

simi
; lungo i cornicioni serpeggiano svelli fesloncelli di fiori e di

fronde, di mezzo a cui mostrano le belle piume augellini di cento

colori
; e dentro ai vani s'affacciano figure, mascherine

, mostri ,

capricci volanti
,

i quali ti rammentano le si leggiadre sale di Pom-

pei. E tu ameresti per avvenlura deliziartene a bell'agio ;
ma egli

e da far presto, perche il tempo t' incalza
,
e pero entra in questo

stanzone bruno e silente che hai d' innanzi. Cenerognoli son gli sfon-

di sotto le colonne, e le colonne inferrigne, aggruppate a fasci nei

qualtro angoli e lungo i muri. Sovr'esse corre una scrie di nicchie

abitate da statue boltacciuole , coi visi rincagnati e le gambc rien-

tranli, e son tramezzate ora di roselloni massicci, ora di ilnestruoli

quadrilunghi che hanno apparenza di feritoie da fucileiia. lo ti com-

piango, se sei native di terra careggiata dai zefiri e circonfusa

dal sole : perciocche ti veggo dal sorriso dell' Attica sbalzato re-

penle al supercilio delle Orcadi nubilose ; e tu vi senti il ribrez-

zo della bruma della Selva nera, e il pondo del polo bigio che ti si

aggrava sugli omeri accasciati. Ma se tu se' inglese vero, o scan-

dinavo pretto, o finlando nato, o spitzberghese di puro sangue, dor-

mi in questo lelto che, sebbene in ferro dorato, sente di Erulo e di

Sveone
, dormi alia buon'ora ; e mcntrc gli aerei materassi ti culle-

I'anno dolcemente il fianco affalicato
,
avrai la gioia di sognare le

avventure del figlio di Fingal, o qualche burrascosa Crimilde da

crescere raccapriccio ai Niebelungen.

Cosi ve n'ha per tutti i gusli, e ancora se avessi il ticchio del

manierato, dello sfarzoso, del barocco, trovcrai onde appagarli in
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qualche stanza, e nclla vicina consolerai 1'ammo pnrgato ed estc-

tico, se lo hai, ammirando un salolto condolto sur un disegno del

Vaticano di Roma, o del Pitti di Fireiize.

In quest! ostelli di mele e di burro i doviziosi d'America (die sono

i principi e duchi del paese, colle arme genlilizie a fondo di cambiali,

inquartate di sterline) si danno vita consolata, comperando con died

quindici dollari al giorno ,
tulte le lusinghe dei cinque sensi del

corpo. Drapperie preziose ai muri; tappeti mollissimi sotto i piedi,

neir inverno coltroni di alpaga e pclli di cervicre del Labrador;

letliere impiallacciate di legni pellegrini, parate con sopraccieli di

damasco a sopraggilti di oro, cassettoni e mensole larsite di filellalurc

di rabeschi, fatle venire dal fondo di Europa ,
da Parigi ,

da Mo-

naco
,
da Sorrento

; quadri e stampe e litografie eke irritano la su-

perbia della mente, e dileticano la lussuria delle membra; boccio-

line di aromi odorati, stillati di erbe profumate ,
fiori naturali surti

dai vaselli collocati sui davanzali delle fincslre
,

ciocche e mazzi di

rose, di gelsomini, di pelargonii, di asclepiade carnosa e cento altri

titillano le nari e imbalsamano 1' aere nell' interno. Ogni delicatura

La qui stanza ferma
, siccome negli anticki serragli dei Sibarili e

de' Babilonesi
;
tutto v' e piacevole, lutto acconcio ,

lulto soffice. Se

slai, t'involge un ambiente d' ambrosia
;
se I' assidi

,
t' accolgono in

grembo cuscini elastici
;
se ti coricbi

,
li abbracciano carezzevoli le

impuntite di piumino, morbidissime come i buffi di zefiro scherzante

coll' aurora.

Ciascun'ora ha il suo proprio diletlo ;
il bagno, le serenate, i con-

certi
,
le scene : ma il piu frequenle suol essere la ghioltornia. Per-

cioccke 1'uom sensuale alia ventresca divinita porge sacrifizio peren-

ne
;
e pero (siccome noi veggiamo lutlodi nella nostra Italia fare cerli

ospiti oltremarini) a lutli i tempi denteccbia un conforlino per lo sto-

maco, o avvalla liquori per accelerare il concuocere, o mesce bevande

per accendere gli spirit! , e s'argomenta di rideslar pure la passione

allorcke il bisogno e satollo. A cotale divinila , nell' albergo moslro, e

consacrato un tempio mostro. II salone del pas to corre venticinque

metri in lungo e tredici in largo , tutto marmi
, dorerie, cristalli : il

soffitto non e punto impalcato nella forma delle dirnore degli Ameri-

cani mortali
,

si bene sollevalo in volta, come gli alberghi de'numi,
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e nel mezzo riceve il lurne da una lanlerna ad occhio, siccome il Pan-

theon di Agrippa : la pitlura che vi si distende e 1'aggira, presenta

il convito di Giove nelle slanze dell' Olimpo ,
ne vi manca il zoppo

Yulcano, che ranchctlando intorno agli iddii beati, dcsla il riso im-

mortale. La gran porta d' ingresso siede maestosamente nel centro

della galleria, con sopravi un orologio grande incassato nel timpano

del frontone. Allo scoccar delle cinque pomeridiane, spalancasi a due

batlenti, un donzello picchia per cinque minuti il tamtam
, con un

rullo concitato e solenne, e cosi si da avviso ai popoli, che 1'ora del

desinarc risplende sul meridiano
;
e tu vedrai accorrere gli avventorl

dai qualtro venti di quella metropoli interiors. Per esservi ammessa

pagherai un dollaro. Vuoi bezzicare d' una alicelta trinciata con un

pizzico di persemolosur un crostino? paga un dollaro: vuoi fermare

ambi i pie sotto la tavola, puntarvi le gomila e taffiare e scorpare e

diluviare per Ire scannapagnotte ? paga un dollaro : vuoi largamente-

annaffiare 1'ugola con dieci sorte di vini prelibatissimi e pellegrini?

paga un dollaro: vuoi umeltare le labbra con un centellino di caffe?

paga un dollaro : in una parola, quale che sia la elaslicila e la misura

del tuo venlricolo, dal minimo al massimo, con un dollaro ne farai le

spese. Ma attendi a prendere i tuoi avvisi, perciocche chi troppo 1'at-

taccasse con certi vini sulfurei, con certi spiriti nequitosi, si trovereb-

be tosto assalilo nell' interno del pensatoio : e dei sapere che qucsli

liquori stanno in tavola con mandalo espresso di tirarc alia ragione,

e farla prevaricare in poche sorsate. Non accade dirti
,

che potresti

ancora fare un tombolo
,

e scivolare sotto la mensa : perche se un

tale caso t' intervenisse
,
niuno ne darebbe segno di maraviglia non

che di scandalo; ma ciascuno intendendo benissimo
,
che hai pagato

il dollaro e dimori invulnerabilmente nel tuo diritto
,

fara cenno ai

valletli di soccorrere la tua caduta. La rubrica della funzione prevede

e regola siifatti incidenti : due valorosi ti trarranno di cola dove ca-

desti
, raccoglicranno la tua salma non esanime dcnlro una rete

,
e

andranno a riporti nel tuo lelto, dove sarai governato e sludiato dal

medico, sino ad avere digerila la crapula e ricoverato il libero arbi-

trio. Primo uso che tu dovrai fare di questa racquistata facolta
,

sara di pagare dollari due per la cura, non compresi icristalli, se ne

avcssi rotti, o sc i famigli lo dicessero, che e il medesimo. E se lo>
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stesso fenomeno fisiologico anche domani si rinnovasse
,
con dollar!

due la impatterai ; e cosi di seguito, scnza cbe la lunga pratica li fac-

cia agevolezza o disavanzo.

Prima che tali disaslri I'incolgano, guarda altentamente ogni cosa

che ti circonda, e fanne ricordo per illustrare la sloria gaslronomica

delle stirpi progredite. Miraquel Irionfo da tavola che sorge in capo

alia stanza, scanceria di mangimi e scalea di beverie, degna gradinala

d'un santuario dedicate al genio del conforlabile. Ogni stagione vi

ha i gradi suoi consacrali : il vcrno e da pie , impastoiato nelle pa-

sticceric ,
nelle creme ,

ne' lalleruoli
;

la primavera sulle spalle di

lui s'in\ermiglia di fragole, di visciole, di ribes e d'allri frutlicelli

proprii del paese ;
Teslale ollre ai frutli di piu ragioni porge le arn-

polle dei forlumi e dei tornagusti che rinvogliano 1' appetito spento

dall'afa estiva; in alto s'erge un Bacco che ricorda 1'aulunno, assie-

palo da un parco formidabile di fiaschi e boltiglie. Non parlo degli

intramessi, di mille erboline elegumi acconci, e conserve, e acetini,

e savori sapientemente disposti a'loro stalli, affine di comparire a

punto determinate. Solo ti dico
,
che se avrai pazienza di leggere le

scritte di lante pellegrine caraffe
,
e ciarlataneschi barattoli

,
se stu-

dierai le polizze miniate
,
dorale

,
rabescale di questi ammirandi

mangiari ,
sarai laureate dottore nella geografia de' ghiotti e de' beo-

ni, e nella storia degli Apicii piu illuslri di entrambi gli emisferi :

perciocche air americano appetite va tribulario il globo terracqueo ,

e questo e toccar 1'apice della civilla.

Se non che menlre noi filosofiamo sulle polizze, una fanfarra s'a-

vanza gia e alle porle gia si fa ala; . . . gia entra chi

mai? il Presidents dell'islilulo. Cosi chiamasi 1'ostiere di questa

osteria colossale e miracolosa. Egli viene in una carrozzelta foggiata

a biga olimpica, lo lira a mano un moretto nerissimo, coi denti di

perla, col camiciotlo di scarlatlo
,

stretlo alia vita d'un cinto coi

campanacci d'argento. II Presidente si scopre il capo, siede, dichia-

ra aperla la tornata : i servidori enlrano da tre porte colle vivande

fumanti; trincianti affettano, scalchi distribuiscono, vallelti porgono,

donzelli mescono, serventi Irascorrono ;
si sbaragliano gli antipasli,

si affrontano carni, pollami, pesci, salami
;
si disertano macchi, torte,

pasticci, fntture; s'inseguono legumi, verdure, insalate: 1' opera



L' ALBERGO MOSTRO 577

ferve, e tu vedi andare in volta i iaglieretti dei larlufi, i romaiuoli

da inzuccherar i poponi, le senapiere, gli slrizzalimoni, i porlaslec-

chi; tondi, bicchieri , calicclli, posatc s'incioccano; col mescere

cresce la parlanlina, il vino grilla, la geslicolazione va come le pa-

lette de' mulini a venlo, comincia la baldoria. Cansati, amico mio

dolce, prima che il Presidents si copra, e dichiari chiusala seduta:

ra per i falti tuoi, perche ad aspeltare il fine di questo grande allo

quotidiano, quatlro ore sane non ti basleriano, e iu, lo spero, non

sel di que' bipedi che patiscano di slare quatlr'ore alia grcppia,

quantunque s'abbia la raslrclliera di argento e per fieno 1' ambrosia

di re Giove.

Sappi che in niuna parte della terra troverai cotanto ricercamento

di mollezza e conlentamento di passiorii, quanto nelle abitazioni di

coloro che discredono alle glorie del cielo, e non aspettano oltre la

tomba il sorriso immortale di Cristo redentore, che incorona nei suoi

seguaci la virtu penosa. L' uomo immemore della legge evangelica

-diviene per lo piu una cosa terragna e volulluosa, e a grande sten-

to leva il collo al di sopra del guazzatoio dove dimenasi
,
come il

vermo nell'acquitrino. Quando poi si accorge di avere di molli con-

sorti nuolanti nel brago istesso, allora s' inorgoglia de' suoi medesi-

mi dispregi, e della schifa bellelta s' impiastrica il volto e ne fa

pompa. Questa e la verace sapienza della came, sfolgorata dagli

apostoli e dai profeti, la quale di supcrbia e di tenebre si pasce : e

1'immondo che vi soggiace, e piu non senle baltere 1'anima d' uomo

fuorche nella ventraia, sguarda allezzoso chi non n' e tocco, e com-

patiscelo come sciatlo e povero e insipienle.

Fra la immensa turba de' commensali
,
tulti occupali a godersi le

delizie di quello sformato convito e a far baccano, sedevano due cop-

pie, le quali come si erano rimase
,
lutto il tempo, pressoche stra-

niere alia universale baldoria
, cosi ancor peco avevano partecipalo

alia comune ghiottoneria. Sicche appena preso un convenevole refo-

cillamento
, avendo T una falto segnale all' altra

,
come per invitarla

ad intimo e segreto ragionare , si levarono quasi allo stesso tempo
dalle mense

, e senza torre commialo a chi loro sedeva a' fianchi si

inisero per la galleria attigua. Lasciamo anche noi quel gran mare

Serie V, vol. V, fasc. 311. 37 26 Febbraro 1863.
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in burrasca die sono i prcsso a duecenlo banchellanti, i piu de' qua-

li stanno ora magnificando ,
dove possono con gridi ,

dove no
,
co

gesli animati, la forza meravigliosa di unione degli Slati Unili
; forza

che, secondo essi, dovea durarc per secoli c secoli a terrore della

vecchia Europa ,
ma che pur troppo non sarebbe sopravvivula a

molti di que' medesimi che si calorosamente 1' aflermavano. Disser-

lino essi a loro lalento; che noi intanto seguileremo le due coppie r

che se ne sono separate.

Principale persona ggio dclla prima era un Samuele Lokporl, gros-

so mercanle di legname in Nuova York
;
ma che abilualmente dimo-

rava in un quasi castello che erasi fabbricalo, circa vcnti miglia di~

scosto dalla citla in mezzo auna amenissima pianura, messa da lui a

coltura d'ogni ragione. Uomo di probila quanta ne suol dare la sola

natura ad un bravo Americano, positive, come dicono, di poche pa-

role, e queste quasi sempre rigide e secche, com'erano i suoi linca-

menli, egli viveva immerso fino alia cima dei capelli nei moltiplici

e svarialissimi suoi traffichi. Di quesli il legname cosliluiva, per

cosi dire, l'ossalura; ma una gran parle della polpa e del sangue

n'era appunto Y Albergo Mostro, nella cui erezione egli avea con-

tribuito per parecchie cenlinaia di azioni, le quali gli confcrivano il

dirilto di entrare, come uno dei direltori, neH'aridamenlo economico

e disciplinare diquello, Ed egli lo faceva con amore sommo, si pcr-

che le azioni gli frultassero un piu cospicuo dmdendo, si eziandio

perche gli pareva che 1' Unione americana non avea che invidiare-

all' Europa ed al mondo, fmche vi fioriva una cosi portentosa istilu-

zione a benefizio c conforto dell'umanita. Di lulloil resto, comprcn-

dendovi espressamenle la politica e la religione, il Lokport non si

curava
;
o piuttosto si curava sol quanlo potca venirne scapilo o van-

taggio ai suoi inlercssi; ond'e che, salvi quesli, ed in parila di cir-

costanze, egli era indifferenlissimo, e perfeltamente in bilico, come-

il bilancino deH'orafo sotto la sua campana di cristallo. In questa

sua disposizione le cose domestiche doveano esscrc, ed erano infalli

piutloslo abbandonate, che commesse alia sua dcgna compagna Mis-

tress Elena-, la quale, somigliantissima al marilo nclle qualita del-

1'animo e ncll' esteriore conlenenza della persona, solo diffcriva da
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'quello per lenacissimi convincimenli religiosi, iquali dalla indiffcrcn-

zadilui avevano ogni possibile liberta e sicurczza. ManeH'assolufo

dominio, che cssa esercitava nel rccinto domcstico, avvcniva alcuna

rarissima volta che 1'uomo la volea far da padrone; ed in quest!

casi la prudenza ed un poco ancora 1'esperienza le avea insegnato

ad ammutolire e chinare il capo, come si fa innanzi al fato, senza

neppnr pensare ad una resislenza che, oltre ad essere inutile, potea

riuscire pregiudizievole. Ed uno di questi casi si era avverato da

alquanli mesi per occasione dell'indirizzo che si dove dare alia edu-

<?azione dcll'unica loro figliuola per nome Beniamina, amala da am-

hedue quanto amar si possa da genitori una fanciulla ricchissima

di lutti i doni di natura. Quell' amore nondimeno, sommo in cnlram-

bi, faccvasi diverse in ciascuno pel diverse intendimento, a che mi-

ravano
;
die dove ii padre coi suoi traffichi le apparecchiava un te-

soro di dole, la madre avrebbe voluto fame un' altra se stessa, spe-

dalmente nel fervore e nel zelo religiose, inteso alia sua maniera.

Per raffermare la sanita di quell' unica loro beneamata
, aveano in-

trapresoun viaggio in Italia, d'onde erano tornati poco piu che da

un anno, e dove aveano conpsciule le due altre persone, di cui ci

resta a dare qualche contezza.

II primo era un Carlo Mario
,
corso di origine ,

di presso a qua-
rant' anni, tozzo e tarchiato della persona, ed il cui sembiante vul-

garissimo non avrebbe annunzialo nulla di singolare ,
se un paio

d' occhi vivissimi e scintillanli non avessero rivelata in lui una

grande destrezza e capacita di azione
;
ma la guardalura un po' tor-

ya di quelli e la irrequietezza della persona e la volubilita della pa-
rola giustificavano il sospetto che quelle doti non fossero sempre
state reltamente adoperate. Egli conduceva seco una giovane, corsa

anch' essa, cui chiamavano Luisella, piu vicina ai yenli che ai veii-

ticinquc anni
,

la qualc ,
benche fosse da presso a tre seltimane in

America ed in quell' albergo, sembrava tultavia inlronata e stordita

del nuovo mondo e della piu nuova abitazione in cui si vedeva, es-

sa medesima quasi non sapea come, balestrala. A giudicarne dal-

le apparenze si sarebbe tenuta per donna di mite ingegno e di volon-

ia pieghevole, piu pieghevole forse che non si sarebbe dovuto; ma
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una mestizia profonda ed un mal dissimulalo scontcnlamenlo le inv

primevano qualche cosa d'infausto sulla fronle, per la qualc, a quan-

do a quando , passavano delle foschc nubi
,
die anchc ai raeno sa-

gaci sariano parute rimorso. Essi aveano conosciuto la famiglia Lok-

port in Bastia, dove quella si era da Livorno trasfcrila
, per alcuno

setlimane ,
e dove Mario era sergente nelle Iruppe francesi che \i

teneano guarnigione, quando non ancora ravvenimenlo del secondo

Impero avca ai Corsi della sua lempera schiusi quelli non sappiamo

se piu nobili,ma certo piu profittevoli carichi, che loro sono al pre-

sente commessi nella capitale della Francia. La giovane pure in

Bastia in quel tempo lavorava presso una principals creslaia
, della

quale era diventata il braccio dirilto. L'occasione poi di conoscere

quei Signori americani fu pel primo il cincischiare che sapea d' un

po' d'inglese, e per la seconda furono le faccende del suo mesliere,

per le quali entro molto nellc grazic di Mistress Elena, e piu anco-

ra della Beniamina, die alia Luisella avea preso un amor singolare.

Nel dipartirsi i signori Lokporl fecero ad ambedue profferle gran-

dissime di favori e di protezione, aggiungendo la consueta frase dei

lontanissimi che, sc per caso capitassero negli Slati Unili, lacessero

assegnamenlo sopra la loro amicizia. Ma il fatto non tardo a mostra-

re, che quelle profferte erano piu sincere di do , che comunemenle

suole avvenire
, ogni qual volta la grande improbabilita di dovere

attenere le promcsse porge uguale baldanza a farle con illimitala

profusione. Perciocche i due
,
dalo da Parigi al Lokport avviso del

loro vicino arrive in America, colla indicazione del piroscafo, sopra

il quale si sarebbero imbarcali ,
vi si trovarono aspeltali al primo

loro giungervi. Un faccendiere dell' Alberyo Moslro fu a bordo a

richiedere di quei due Corsi
,
ed essi non ebbero ,

che a spiegare i

loro passaporti , per essere da quello condotli nella sfoggiata ma-

gione, che descrivemmo, ed allogati in un quarlierino di second' or-

dine e vero, ma pure comodo ed elegante, con una condizione, che

ne avrebbe reso acceltissimo anche un meno splendido ; e quella fu

che, fmo all' arrive del signer Samuele, che sarebbe tra una venli-

na di giorni, non pensassero a spese. E quegli vi giunse appunto \\

giorno e 1'ora che si assisero insieme a mensa.
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Tollisi adunquc cli questa ,
ed en trail insieme ncll' appartamenlo

del Lokport, dopo le formidabili strcltc di mano, costume porlato at

di la dell' Atlantico dagl' Inglesi ,
die ne sono maestri in casa loro

e fuori, si vennc a quelle larghissimc significazioni di riconoscenza,

che erano naturalissime nei protetli, alle quali risposero le amichevo-

li si, ma molto misurate parole dci proleltori. Intanto il probo Sa-

muele
, impaziente di parole iniilili, ricliicse i due nuo\i arrivati s&

avessero gia celebrate le loro nozze. A quella domanda Luisella im-

pallidi inchiodando gli occhi a terra
, quasi per sottrarsi dal debito

della risposta ;
di die Mario avvcdulosi

, rispose risolutamente per

ambedue con un diluvio di affermazioni Tuna phi gagliarda dell' al-

tra. Quinci nondimeno ad un istanle non vi ebbero stralagemmi die-

valessero , per ischivarc di rispondere alia domanda
,
che diretta-

menle a lei rivolse la Signora chiedendole se
,
da die era in Nuova

York
,
avea nei di festivi assistito al servizio. La misera volse la

sguardo a Mario per averne non sappiam bene se aiuto o consiglio ;

ma questi la sfolgoro d' un' occhiata cosi imperiosa e minaccevole y

che essa non pole quasi fore a meno di biascicare uno stenlatissimo

s\, a cui intendere fur meslier le visle, come di se disse rAllighieri

poslo sotto il flagello dei rimproveri di Beatrice.

Veduta la mala piega che pigliavan le cose, la Luisella stimo

buon consiglio, per trarsi d' impaccio ,
di prendere essa le otfese r

domandando come e dove stesse la cara Beniamina, quell' angiolelta

tanto buona e Ian to vezzosa
,
la quale in Italia non soleano giammai

parlire da loro.

- Sta bene ed in Convenlo rispose seccamenle la madre.

- Possibile! la si e dunque fatta suora! sclamo 1' altra lutla ma-

ravigliala.

- Yi sta per compiere la sua educazione ripiglio pur seccamen-

le Samuele
;

il quale, come per troncar corto in una maleria che noit

gli era molto gradita ,
e die avrebbe potuto provocare dalla parle-

della moglie qualche spiegazione un po' troppo \ivacc
,
si lolse Ma-

rio sotto al braccio e con esso si slrinse in un angolo della sala ad un

parlare sommesso e confidente. Le due donne, restate sole, s'ingol-

farono anche esse in un conversare intimo, del quale le circoslanze
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indicavano abbaslanza non polere csscre il suggetlo altro
, che la

Beniamina. Ma dopo un quindici minuli di colloquio spartito in due

coppie, nel riunirsi che fecero di riuovo, come sul punto di accomia-

tarsi gli uni dagli allri
, apparve chiaro

,
die la conchiusione non vi

era stata da ambe le parli del pari soddisfacente. II Lokport usciva

dal colloquio colla conlentezza dell'uomo che ha ben regolato un

affare, scnza scontrare ombra di difficolla nella persona, in cui ha

poslo la sua fiducia , per farlo condurre a termine
; laddove Mistress

Elena ne usciva come contrariata, per cssersi imbattuta in una ri-

pulsa dalla parle di chi meno 1' avrebbe dovuto dare
;
e questa ,

che

naturalmente dovea essere la Luisella
,
ne slava confusa, aiterrala e

quasi mezza pentila di avere ripugnato. Di che la matrona non pote

temperarsi dal dire con qualche acerbezza :

- Eh ! signor Mario ! la nostra creslaia non e in America cosi

docile c maneggevole, com' era in Baslia! non 1'avrei mai creduta

cosi difficile e fisicosa ! Ma cosi dev' essere : venula nella terra della

liberla ,
ha ben diritto di esercilarvi con ogni pienczza la sua.

-No! no! non dica cosi, Signora mia! Luisella sente quanto

me il debilo della riconoscenza, die el slringc alia sua famiglia ;
ed

essa abborrisce quanlo me da una liberla
,
che ci facesse dimenti-

care un dovere si sacro. Quale die possa essere il suo desiderio,

stia sicura sulla mia parola che essa lo compira fedelmente
;
e la pre-

go di recare al nuovo paese ed alle nuove abitudini ,
in che si trova,

quel poco di esitazione che avra mostrato. Nel resto quando a\ra

saputo che il desiderio della Signora e anche mio desiderio
,
essa

non pensera neppure alia possibilila di ripugnare: tanto sono uso a

trovarla docile ad ogni mio volere !

La docilissima si strinse un po' coi denti il labbro inferiore. Ma

quel suo movimento ando naufrago nell' allro diluvio di chiacchie-

re , che Mario rovescio nel rinnovare le grazie e nell' augurare il

buon viaggio ai due coniugi Lokport. Quest! la sera mcdesima par-

lirono
;

e gli altri due si sperdcttero nella folia che popolava 1' Al-

lergo Mostro.
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Delia nalura ed origine delle idee; dissertazione teologico-flosofica

^ ANTONIO CANEVA. Piacenza 1863. Tipografia di A. Del Maino.

Quest' opera, dettata da prima in latino
,
vide la luce nel 1857

,

e noi ne facemmo una non breve rivista nell' undecimo volume della

terza serie di questo nostro periodico. Adesso, a richicsta di amici,

1'Autore 1'ha pubblicata in volgare, con molte giunle e schiarimcnti,

e con risposle a difficoHa fatlegli ;
sicclie ne e sorto un giusto vo-

lume di 530 pagine in oltavo grande. Atleso il merito clie essa

racchiude, non dubiliamo di parlarne di nuovo.

Bencke sembra dal titolo rislretta a due sole quistioni ,
Y opera

nondimeno si allarga col discorso a quasi tutti i pimli piu capital!

della metaflsica, connessi coll' argomeulo proposto. Due sono le parti

in cui essa e divisa
;

delle quali la prima tratta della nalura delle

idee
,
la seconda della loro origine.

I/idea puo cssere o oggeltiva o soggeltiva. Le idee oggettive so-

no le essenze delle cose. Tal signilicazione risale insino a Platone
,

il quale, secondo die nota S. Tommaso, slabili le idee tamquam for-

mas per se exislentes , per quarum participation-em unumquodque
est id quod est. Dalla qual posizione rimosso 1' errore della sussi-

stenza in se, le idee reslauo come cio, per cui una cosa e quello che

e, il che e appunto la defmizione dell' essenza. Consuona altresi una
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tal significazione a S. Agoslino, il quale intende per idee le ragioni

inlelligibili delle cose
;
ed esse sono

,
secondo S. Tommaso, il pro-

prio oggelto dell' intellclto
,

il quale in lulto cio , che se gli appre-

senta, guarda il quod quid est, ossia la quiddita del medcsimo.

Presa poi subbiettivamcnte 1' idea e un' entila die informa il co-

noscente
,

e consistc nell' essere inimagine della cosa conoscibilc o

conosciuta. Dagli aiUichi si chiamava specie; e puo essere impres-

sa od espressa ,
secondoche si considera o nclla facolta conosciliva

che per essa vien falta abile a rappresenlare 1'oggcllo, ovvcramente

ncll'atto slesso della cognizione, in cui 1'oggctto vicne rappresentato.

Oucsli sono i capi maestri, a cui 1'Aulorc rannoda la spiegazione dei

concetti fondamenlali della conoscenza e delle condizioni che si at-

lengono al soggello conoscente
; porgendoci in lal guisa come un suc-

cinlo Iraltalo d'idcologia e di psicologia. Noi invece di fare una mi-

nula esposizione dell' opera ,
intorno alia quale ci basti dire che e

scritla con molta accuralezza e profondila di discorso e limpidezza di

stile
;
crediamo piu ulile ai lellori volgerci a disculere qualche punto

piu rilevante tra quelli, die riguardano 1'assunto principals del libro.

E primieramente ,
sc non andiamo errati

,
ci sembra di scorgere

fin di qua un difetto, die poi in processo, come \edremo, si fa gra-

\issimo ,
ed e di distorccre alquanto la dirilta interpretazione d'al-

cune voci o la legillima inlelligenza d' alcune nozioni
,
die poi apre

il varco a false e in iiiuna guisa accellabili conseguenze. Error mi-

nimus in principiis , maximus
fit

in illaliombiis 1. Alludiamo con

quesle parole a cio che egli dice dell' idea oggelliva. Noi concediamo

volentieri che appellandosi modernamcnle idea cio che gli anlichi di-

covano specie, e trasferendosi sovenle le voci dal soggetlo all' oggetto

o viceversa
,

si puo dare il nome d'idea anche all' essenza
,
che e

propriamente 1'oggclto della iuiellezione. Ma cio non basta a costi-

tuire 1'idea nel scuso plalonico, purgato ed accetlato da S. Agostino

e da S. Tommaso. Nel costoro significato non qualunque essenza, che

sia lermine dell' inlcllelto nostro, appellavasi idea, ma solo 1' es-

senza tipica ,
1' esemplare , alia cui imitazione la causa inlelligente

produce un efietto : Hoc videlur esse ratio ideae, quod idea sit forma

1 S. TOMMASO nel proemio all' opuscolo de Enle et Essentia.
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quam aliquid imilahir ex intentione agenlis, qui determinat sibi ft-

nem 1. Platone penso che i modclli eterni delle cose create esisles-

sero in loro medesimi. Fu questo T errore che gli rinfacciano alcuni r

e da cui altri lo scusano. Ma tranne quest' errore, vero o appreso ,

la sua sentcnza fu giusta ,
in quanto ammise die le cose prodolte

esigcssero un archetipo cterno
,

a cui mirasse il supremo Artefice,

Si fatto archelipo non potea esistere che nella menle di esso Artefice r

cioe di Dio; e questa ela senlenza cattolica sulle orme di S. Agoslino

e di S. Tommaso. In essi la voce idea, prcsa in senso oggeltivo, in

quanto si riferisce alle cose create
, esprime appunto cotesti archeti-

pi ;
i quali si distinguono dall' essere della crealura, come il modellO'

si dislingue dalla copia.

Alia considerazione di questi archetipi si solleva il sapiente per

via di discorso
;

e alia loro intuizione sara ammessa 1' anima giusta

dopo la morte del corpo. Ma nella presenle vita non sono essi il ter-

mine immediato e diretto della intellezione, quando si dice che rin-

telletto ha per proprio oggetto le essenze delle cose. Una tal locuzio-

ne s'intendc delle essenze non esemplari ma esemplate, che s'iden-

liflcano colle cose stesse esistenti
;
benche per astrazione si conce-

piscano prescindendo dalla lor concretezza. II dare a queste il nome

d' idee, senza dislinguere un tal uso da quello che ne fecero S. Ago-

stino e S. Tommaso, perfezionando Platone ,
menerebbe a una con-

seguenza lontanissima dalla mente di quei Dottori ,
cioe di farli cre-

dere ontologi. Imperocche si farebbe facilmente questo raziocinio:

Per S. Agostino e S. Tommaso le essenze sono 1'obbielto immedialo

e diretto dell' intellelto nostro. Per S. Agoslino e S. Tommaso le?

essenze si chiamano idee. Per S. Agoslino e S. Tommaso le idee*

sono gli archetipi della menle divina. Dunque per S. Agostino &

S. Tommaso gli archetipi della mente divina sono 1'obbielto imme-

dialo e dirello deH'inlellello nostro. L'argomenlo fila diritlo; ma es-

so si rompe irreparabilmente, quando si osserva che quei Doltori non.'

chiamano idee le essenze generalmente prese ,
ma solo le essenze ti-

piche ,
i modelli eterni delle essenze create

;
e quando dicono che

1'obbielto immediato e diretto dell' intellelto nostro sono le essenze,.

1 S. TOMMASO Qq. Disp. Quaeslio De ideis a. 1.
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inlendono parlare di qucste seconde, non di quclle prime. Pnmum

quod inlelligilur a nobis, secundum statum praesentis vitoe
, est

quidditas rei materialis, quae est nostri intelleclus obiectum 1.

E qui il discorso ci mena a notare un al(ro equivoco dell'Autore;

la dove, dopo aver sodamente e limpidamenle dimostraio come tutti

gli esseri fmiti sono copie, benche imperfette e limitate, dell'essere

infmito, soggiunge che la copia non puo concepirsi scnza die si con-

cepisca 1'esemplare. Di che inferisce che il primo inteso, anche rispet-

to a noi, debb'esscre Dio e gli archelipi che in lui rilucono. Le cose

dunque non si possono intendere se non in relazione all'Essere di-

yino, non cerlo come di parte al tulto, che sarebbe panteismo, ma

come di simile a simile, come esseri doe simililudinarii in un modo

parziale ed imperfetto dell'essere supremo 2. Ed in processo ripetc

soventc la medesima cosa. Ma se 1'anzidetta ragione valesse, 1'onto-

logismo giobertiano sarebbe inevitabile. Imperocche in simil guisa

argomentava il Gioberti : Le cose create non sussistono, che come

termini dell' atto creative
,
che le produsse e conserva nell'esisten-

za : Dunque ,
non potendosi intendere niuna cosa

,
se non in quanta

e e secondo die e, le cose create non sono intelligibili ,
senza 1'in-

tuizione dell' atto creative, e pero di Dio slesso, che di quell' atto e

prindpio. Eccoci condotli alia visionc di Dio. Anzinon pure alia vi-

sione di Dio saremmo condotli in virtu di quell' argomento, ma alia

visione allresi di molle altre cose. Conciossiache e indubitato che

ogni artefatto esiste ed e tale, in quanto e copia dell' idea dell'arte-

fice. Dunque quando noi vediamo un palagio, esempigrazia, tin tem-

pio, un lealro, e ne ammiriamo la bdlezza, 1'ordine, la distribuzione

dclle parti; noi non potremmo fare do scnon in quanto antcceden-

temente avessimo pcrcepita direttamente 1' idea
,
che ne ebbe 1' ar-

chitetto, a fine di paragonare con essa 1' edifizio.

Ma ogni persona sente che questo e falso. Lo speltatore ammira

1' opera artificiosa che se le presenta allo sguardo. Poi riflettendo che

essa el'effetto d'una causa intelligente, conosce che cssa e copia

d' un' idea. Ma quesl' idea in se stessa non la ravvisa ne puo rav-

visarla
,
se non nel caso che fosse Irasportaio ad intuire lo spirito

1 S. TOMM.YSO Summa tJieol. 1. p. q. 88, a. 3. 2 Pag. 33.
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dell' arlista. II simigliante accade a noi in riguardo del mondo. Noi

conlcmpliamo le cose create, e considerando che sono effetto di sa-

pienza : opus mlurae, opus intelligenliae ,
intcndiamo die son falte

a simigliauza d' un tipo ideale. Oucsto lipo ideale per altro non

rinlendiamo direttamente cd in se, so non quando per grazia drvina

siam sollevati a yeder Dio nella patria de' beati lassu nel cielo.

Le cose create non son mera relazione, mavere soslanze. La sola

relazione non puo intendersi senza la previa o almeno simulianea in-

tellezione del termine che connola. Ma la sostanza ha vero aspelto

assoluto, siccome essere per se stante; e in quanto tale, puo fuor

di dubbio intendersi e percepirsi senza altro concetto
; benche, sc e

soslanza prodolta, meni poscia necessariamenle alia considerazione

della causa
,
da cui ricevctte 1'esistenza. In quesla faccenda si com-

meltono facili equivochi, passando dal concetto assoluto al concetto

relative
, o, per dir mcglio ,

non dislinguendo 1'uno dall'allro. E
lanlo basli di questa prima partc del libro del Caneva; dalla quale,

tolti via questi due nei
,
tulto il reslo ci sembra gencralmenle degno

di encomio, siccome dotlrina sana e profonda, ed espostacon singo-

lare prccisionc. Diciamo yeneralmente , per escludere qualche allra

cosuccia, che non sappiamo approvarc, come 1' allribuire che egli

fa anche ai sensi le idee, et quidem innate, e la leorica dellemonadi

per la composizione sostanziale dei corpi.

La seconda parte ha come scopo ultimo, la dimostrazione del-

le idee innate
, per ispiegare la conoscenza inlellelluale dell' uomo.

L' Aulore in cio dissente da quanli lo precedeltero nella medesima

senlenza. Imperocche egli ammelte cotesle idee come verc forme

soggettive, impresse nella mcnle nostra da Dio fin dal principle del-

la nostra esislenza, e vuole che tra esse primeggi quella di Dio slesso,

percepito come esistente per intellezione direita ed in guisa, che da

tale intellezione scaturiscano i concetti degli archelipi eterni,in virtu

di cui possano inlendersi le creature esislenti. Le ragioni, a cui egli

si appoggia, sono principalmenle: I. la gia accennala, che le copie

non possono coriccpirsi senza 1' esemplare 1; II. la necessita d' un

1 Tutto il create e copia del grande esemplare che e 1' Essenza divina
,

ne si puo concepire die sotto il concetto di copia. Le copie, come copie,

noil possono concepirsi senza Y idea dell' esemplare. Pag. 190.
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primo inleso, connaluralo alia menlc, il quale sia fonle d' ogni allra

conoscenza 1; III. la ragione di lume, la quale compete esscnzialmen-

4e all'mtellelto e che sarebbe nulla se nulla raanifestasse 2
;
IV. la con-

fulazione delle allre senlenze da Platone fino alia Ciiilta Caltolica.

Quanlo alia faccenda dclla copia ,
ne abbiarao gia parlato diauzi

,

osservando che altro e esser copia ,
allro e conoscersi come copia.

Una cosa. benche copia, nondimeno, se ha esscre a sc, puo prima

conoscersi in quanto a tal essere
,
e poscia ravvisarsi per copia di

un altro essere. Quanlo alia ragione del lume
,
non crediamo che

il lume sia nullo se nulla manifesta in atto
,
ma se nulla manifesla

non solo in alto ma anclie in virlu. Imperocche e chiaro che il lume

puo avere la virtu di manifestare, e tullavia non manifestare in alto,

jion per colpa sua, ma per mancanza di materia sopra cui esercitare

la propria azione. Ne da do seguila che il lume stesso sia in polen-

2a. No
;

il lume e in alto, come virtu manifcstaliva
;
ma finche non

si presenti il soggetlo , sopra cui cadano i suoi raggi ,
nienle vien

inanifeslato. II soggelto , ossia la maleria da illuminare
,
nel caso

presenle sarebbero i sensali, raccolti nell'immagioativa, e per essa

ofierti all' intellello. Finche quesli non si presenlino, qual meravi-

.glia e che nulla si illumini
,
e die per conseguenza non venga nulla

manifestalo alia menle noslra, benche alluala di lume? Ma il lume,

si dira, bisogna die sia una cognizione. No; basla che sia una virtu

conosciliva o una virtu idonea a rendere conoscibile 1'oggetto. La

facolla operativa ,
benche per mancanza di maleria o altro impcdi-

mento non operi, nondimeno c alto; allo primo, non allo secondo,

e non conviene confondere 1' uno coll' altro.

Quanlo poi alia ragione del primo inleso
;
cerlamenle senza uu

primo non si puo dare un secondo, e cosi via via. Ma chi dice che

11 primo inleso dev' esser fonle d'ogni ulterior conoscenza e non piut-

ioslo un rudimento o anche un scmplice inizio? Chi vicla che le co-

gnizioni susseguenti siano frullo di nuove idee die vengano in noi,

1 L' intellettp e dato e concreato col conoscente. Dunque anche il pri-

mo inteso dev' essere dato al conoscente, il che equivale ad essere impres-

so e con esso lui concreato. Pag. 187.

2 L' intelletto e un lume. Ora il lume deve sempre qualche cosa mani-

festare e far conoscere. Fag. 190.
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purche si trovi la via di spiegarne 1'acquisto? Oual necessila di de-

rivarle, come rigagnoli da fiurae regale, da una prima conoscenza?

E forse in noi a priori la scienza e non piuttosto a posteriori? Egli

e vero che S. Tommaso e con lui la plena degli Scolaslici ammettono

che la prima conoscenza che si svolge in noi, e quella dell' essere.

Ma cio essi dicono non per altra ragione, so non perche la menle

nostra, siccome quella che precede gradatamente alia sua perfezione,

comincia dal meno perfetto, e il meno perfetlo nella conoscenza e

il concepimento piu indelerminato e piu universale, qual appunlo e

quello dell' ente in genere 1. Ora un tale inleso e piuttosto mate-

ria perfetlibile ,
che non causa perficienle, rispello alle posteriori

conoscenze.

II punto adunque della quistione in ordinc all' origine delle idee

non riguarda il primo o secondo inteso, questa e ricerca seconda-

ria
; ma riguarda propriamenle la cagion produttrice in noi di esse

idee. Or se 1' Autore fosse Ontologo prelto, che negasse le idee co-

me forme create rappresentatrici dell' oggello, e volessc senza alcun

mezzo porci in comunicazione dirella con Dio, oggello di visione in-

telletluale
;
la conlroversia sarebbe piu lunga e spinosa. Ma percioc-

che egli dice espressamenle che le idee sono enlita create
,
che in-

formano la mente come immagini dell'oggelto, e cio afferma perfmo

xlell' idea di Dio 2 la disputazione e di assai piu agevole sciogli-

mento
;
allesoche niente vieta che un'enlila creata sia prossimamen-

te prodotta da una virtu creata. Da parte dunque delle idee non ci

e ragione, per cui esse debbano essere in noi impresse da Dio
,
e

molto meno fin da principio della nostra esistenza. Otlimamente puo

concepirsi che Dio abbia impresso nella mente nostra la sola virtu

di produrle, sotto il concorso della sua onnipotenza, come accade

d'ogni allra effezione nel giro delle cause seconde. In somma consi-

derando la coridizione enlilaliva dell' effetlo
,

1' una e 1'altra cosa po-

teva avverarsi, cioe o che Iddio ci comunicasse per sola opera sua le

idee rappresentalrici degl' intelligibili ,
come ha fatto cogli Angioli,

OTvero che c' impartissc la virtu effeltrice di tali idee, a seconda dello

1 S. TOMMASO Summa th. 1. p. q. 85, a. 3.

2 L'iclea scolplta nella mcntc nostra non e Dio
7
ma un'entita creata che

Jo rappresenta. Pag. 199.
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svolgimenlo graduale di yila che avrcmrao sortilo ncli' organismo.

Qual delle due cose abbia Iddio \oluta nel falto
,

si dee ricavare da

altri argomenli, sia a priori, sia a posteriori. Or lanlo dagli uni

quanto dagli allri S. Tommaso infcriscc die la scconda di lali cose sia

piuttoslo piaciuta a Dio, si perche cosi couveniva alia condizione d' in-

fima tra le inlelligenze qual e 1'anima noslra; si perche altrimcnli

1'unione col corpo non sarebbe ridondala, come ridiiedeval'ordine,

in vantaggio della parle inlelletliva di lei
;
e si perche inline 1' espe-

rienza ci dice che noi nasciamo intelligent! non in allo ma in polcn-

za, e che 1' esplicamenlo mentale e seguace nella presente vita del-

T esplicamenlo sensilivo.

Come poi avvenga colesta produzione delle idee per virtu coinu-

nicalaci da Dio
,
S. Tommaso lo dichiara in molli luoghi ;

ma nes-

suno forse e piu limpido ed esplicito di questo, che vogliam ripor-

tare dislesamente, benche lunghcllo. L'anima umana, egli dice,,

riceve dalle cose esistenti le immagini conosciiive, in quel modo die

il paziente riceve dall' agenle. II che non vuolsi intendere quasi

1'agenle imparlisca al paziente lo stesso essere, numcricamcnie pre-

so, che in se possiede ;
ma produce nel paziente una simiglianza di

quello, traendola dalla polenza all'atlo : e in questo modo si dice die

la forma del colore vien comunicata all'occhio dal corpo colorato. Ma
nell'ordine degli agenti e dci pazienti c da fare dislinzione. Irnperoc-

che ci ha una sorla di agenti, che da se basta a indurre nel pazien-

te la propria forma; come appunto il fuoco c per se solo suflicienlc a

riscaldare. Per conlrario, ci ha un' altra sorta di agenti die da se nort

basta a indurre nel paziente la propria forma, se non venga aiulala

dalla virtu di un altro agenle ;
siccome appunto il calorc non e suffi-

ciente a compiere la nutrizione del \ ivcntc, senza 1' influsso del prin-

cipio vegetativo. Onde la virlu di coleslo prindpio vegelaUvo e causa

principale della nutrizione; il calore, di cui essa si vale, e causa

istrumentalc. Similmente ci ha diversita da partc del soggello che

pale. Imperocche alcuni pazienti non cooperano in modo alcuno al-

1'azione dell'agenle ;
come la pietra lanciata in alto, ovvero il legno,

di cui si forma uno scanno. Allri pazienti poi cooperano all'azion

deH'agenle ;
come il grave che venisse scaglialo in terra, o il corpo

yivo che fosse guarito dall' arte medica : e secondo quesle consi-
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dcrazioni, le cose, esistenli fuori deiranima,
r
si trovano in tre di-

versi stati a rispctto dclle potenze dell' anima. In riguardo ai sens!

esterni esse si trovano come agenti sufficienti, a cui il pazicnte non

coopcra, mane ricevc sollanto 1'influenza. E vcramcnte colesti sens!

accolgono passivamcnte I'impressione degli oggetti, senza concorrere

in alcuna guisa all' atluazione
,
die ne riccvono; benche altuati die

.siano, cmeltono un'azionc propria die e il giudizio del proprio oggelto.

Anchc rispetto airimmaginazione le cose, die sono fuori dell'anima,

son da considerarsi come agenli suflicicnli da se. Imperocche 1'azio-

ne dell'obbielto sensibile non si ferma nel senso eslerno, ma si sten-

de sino alia fantasia. Tullavia F immaginazione e da riguardarsi

come un paziente die in qualcbe modo coopcra all'agente ;
in quan-

to forma poscia dellc immagini di cose
,
die il senso non percepi

giammai, per composizione o divisione di qualila pcrcepilc dal sen-

so, come quando immaginiamo un monlc aureo', die non vedemmo

mai, congiungcndo insicme monlc ed oro. Ma in ordine aH'mtcl-

letlo possibile le cose cstcrne son da paragonarsi come agenti in-

sufficienti. Conciossiache 1'azione de'sensibili non rista neppure nel-

I' immaginativa, ma mediante i fantasmi, raccolli in essa, precede

insino alia potenza intellctliva
;
non si pero che basli da se sola

,

esscndocbe i sensati sono intelligibili soltanlo in potenza, e non po-

tendo 1'intelletto venir mosso che dairinlelligibile in alto. II perche

fa d'uopo die inlcrvcnga 1'azione dell' intclletlo agente, per la cui il-

lustrazione i fantasmi diventano intelligibili in atto. E cosi e manife-

sto che Vintelletto agente e causa principale nel formarc le idee

nelF inlelletto possibile ;
ed i fantasmi poi ,

die procedono dagli og-

getti esteriori, ne sono come la causa islrumenlale l.

1 Anima humana similitudines rerum, quibus cognoscit, accipit a rebus, illo

modo accipiendi quo patiens accipit ab agente. Quod non est intelligendum

quasi agens in/luat in patiens eandem numero speciem, quam habet in seipso;

sed c/enerat sui similem educendo de potentia in actum: et per hunc modum

dieitur species colons deferri a corpore colorato advisum. Scdin agentibus et

patientibus dislinguendum est. Est enim quoddam agens, quod de se sufficiens

est ad inducendam formamsuam in patiens, sicut iynis de se sufficit ad calefa-

ciendum. Quoddam vero agens est quod non sufficit de se ad inducendam for-

mam suam in patiens, nisi superveniat aliud agens; sicut calor ignis non sufficit

d complendam actionem nutritionis, nisi per virtutem animae nutritivae. Un-
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Che gli oggelli estcrni abbiario quest' efficacia di produrre la loro

similitudine conoscitiva nei scnsi csterni e neH'immaginativa, non e

meraviglia ,
chi considera die queste polenze sono organiche, e pe^

ro capaci di soltostare all'azione de'corpi. Che poi, mediante le rap-

presentanze prodotte nell' immaginativa, lendano ad influire nello

stesso intellelto
,
non incontra difficolla quando si riflelta che 1'essero

reale tcnde di natura sua a riprodursi nell' ordine ideale
,

e che le

cose prodotte sono copie delle idee divine. Res, existenles extra ani-

mam
, per formam suam imitantur artem divini intellectus, el per

eamdem natae sunt facere de se veram apprehensionem in intellects

de virtus animae nutritivae est principaliter agens; calor vero igneus instru-

mentaliter. Similiter eliam est diversitas ex parte palientium. Quodtlam enim

estpatiens, quod in nullo coopcralur ayenti; sicut lapis cum sursum proiicitur,.

vel lignum cum ex eo fit scamnum. Quoddam veropaliens est, quod cooperatur

agenti, sicut lapis cum deorsum proiicitur , et corpus humanum cum sanalitr

per artem] ct secundum hoc res, quae sunt extra animum, tripliciter se habcnt

ad diversas animae potentias. Ad sensum enim exteriores se habent sicut agen-

tia sufficienlia; quibus patientia non cooperantur, sedrecipiunt tantum. Quod
autem color per se non posslt movere visum, nisi lux superveniat; non est con-

tra hoc quod dictum est, quia tarn color quam lux inter ea, quae sunt extra

animam, computantur. Sensus autem exteriores suscipiunt tantum a rebus per

modum patiendi, sine hoc quod aliquid coopercntur adsui formationcm, quam-
vis iam formati habeant propriam operationem, quae est indicium deproprits

obiectis. Sed ad imaginationem res, quae sunt extra animam, comparantur ut

agentia sufficicntia. Aclio enim rei sensibilis non sistit in sensu, sed ulterius

pertingit usque ad phantasiam, sive imaginationem. Tamen imaginatio est pa-

tiens quod cooperatur agenti. Ipsa enim imaginatio format sibi aliquarum

rerum similitudincs, quas nunquam sensus percepit; ex his tamen, quae sensu

recipiuntur, componendo ea et dividendo : sicut imaginamur monies aureos,

quos numquam vidimus, ex hoc quod vidimus aurum et monies. Sed ad intelle-

ctum possibilem comparantur res sicut agentia insufficienlia. Actio enim ipsa-

rum rerum scnsibilium nee etiam in imaginalione sislit, sed phantasmata ul-

terius movent intelleclum possibilem; non autem ad hoc, quod ex seipsis suf-

ficiant, cum sint in potentia intelligibilia, intellectus autem non movetur nisi

ab intelligibili in actu. Unde oportet quod superveniat aclio intellectus agen-

tis, cuius illustratione phantasmata fiunt intelligibilia in actu, sicut illustra-

tione lucis corporalis fiunt colorcs visibiles aclu. Et sic patet quod intellectus

agens est principale agens, qui agit rerum similitudines in intellectu possibili.

Phantasmata autem, quae a rebus exterioribus accipiuntur, sunt quasi agentia

instmmentalia. Quodlibeto VIII, a. 3,
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humano 1. Vero e die a do fare esse non baslano per lora sole, at-

tesa la immalerialita del soggelto sopra cui dovrebbero operare, e la

malerialila dell' esscre in cui sussislono. Onde richiedcsi die csse

vengano aiutale da una virtu d'ordinc superiore ,
la quale supplisca

al loro difelto. Una tal virtu non dev' essere eslrinseca all' anima

nostra, ma concreata e indita in essa
; giacche ogni nalura debb' es-

sere corredata di cio die e necessario alia propria operazionc. Que-

sta virlii e chiamata da S. Tommaso intellello agenie. Phanlasmata,

cum sint similitudines individuorum et existant in organis corpo-

reis
, non habent eundem modum existendi

, quern habet intellectus

humanus ; et ideo non possunt sua virtute imprimere in intelleclum

possibilem. Sed virlute intellectus agentis resultat quaedam simililu-

do in intellectu possibili ex cornerstone inlellectus agentis supra

phantasmala, quae quidem est repraesentativa eornm, quorum sunt

phantasmata solum quantum ad naturam speciei 2. H che come deb-

ba spiegarsi vien cosi chiarito da un moderno scriltorc die ha mol-

to meditate sopra le opere di S. Tommaso. Questa conversione al

fantasma, per cui rintellelto agente col suo virluale contalto lo eleva

a produrre nell' intellelto possibile la specie impressa ,
e nomala

da S. Tommaso illuminazione del fantasma ,
con melafora desunta

dalla luce, che percolendo, a cagion d'esempio, una parete, la rende

idonea a produrre nell' occhio la specie visiva. E perciocche quesla

elevazione del fantasma, fatta dall' intelletto agenie, tende a far si die

la specie impressa, la quale vien prodotta nell' inlelletto possibile,

abbia ordine alia percezione astratla della sola essenza dell' obbiet-

to, trascurate le note che la singolareggiano nell' individuo ; quindi e

che 1'anzidelto influsso dell' intelletto agente nel fantasma si chiama

astrazione
, con vocabolo preso dal termine a cui si diviene

,
e per

virtu di lei si dicono astrarsi le specie da' sensati. Deir intellelto

agente e proprio illuminare non un altro intelligent ma gl intelli-

gibili in potenza, in quanta per astrazione li fa inlelligibili in alto

(S. TOMMASO Summa theol. 1. p. q. 54 a. 4) 3.

1 S. TOMMASO Quaest. De verilate a. 8. 2 Id. Summa th.l. p. q.84, a. 1 ad3.

3 Haec conversio ad phantasma, qua inlelleclus agens virluali suo con-

tactu ipsum evehit ad producendam in intellectu possibili speciem impressam;

Serie 7, vol. V, fasc. 311. 38 26 Febbraro 1863.
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Inlendiamo bcnissimo die assai pin sbrigalivo e dire die le idee

ci sono innate, senza tanti assottigliamenti di raziocinio. E con do

si apre anche la via a rispondere con niuna falica a molte altre

astruse quistioni. Perocche quando alcuno dimanda: come conoscia-

mo Dio ? La risposta sarebbe facile : lo conosciamo in quanlo ne ab-

biamo da lui stesso impressa 1'idea. Come conosciamo lo spirito?

Per 1'idea die ne abbiamo innata. Come la sostanza? come la cau-

sa? come cento altre cose? Per le idee rispondenti, die ne abbia-

mo congenite nella mente noslra. Ma il duro e che in questa mate-

ria non ci c lecito sccgliere do die ci torna piu facile
;
bensi ci e forza

acceltare do die 1' esperienza e il discorso ci delta, quantunque piu

malagevole ad intendersi e ragionarsi.

(// seguito net prossimo quaderno)

II.

Scrilli editi ed inediti di GIUSEPPE MAZZINI. Edizione dtretta dal-

FAutore. 4 Volumi in 8. Milano, G. Daelli editore 1861-1862.

Che nel mondo vi siano dei fanalici ed anche dei maniaci, e fatto

innegabile, il quale ha la sua naturalissima spiegazione nello alte-

rarsi, per cagioni fisiche, gli organi della immaginativa, ovTeramen-

te pel disorbitarc delle passioni, che di quello stesso alleramenlo e

lalora cffetto
,

e piu spesso ancora e cagione. Di che avviene che
,

Aicitur a S, Thoma illuminatio phantasmatis, metaphora dcsumpta a luce,

quae appulsu suo reddit aptum parietem ad producendam in oculo speciem

visibilem. Et quoniam haec elevatio phanlasmatis, quam facit intellectus a-

yens, tendit ad hoc ut species impressa, quae producitur in intellectu possibi-

II, ordinem habeat ad perceptionem abstractam solius essentiac, neyleclis no-

tis cam individiiantibus ; hinc llle influxus inlcllccfus arjentis in pliantasma

dicilur abstract (denominations desumpta a termino in quern pergit), et em
virtute species ipsae dicuntur abstrahi a rebus senslbilibus. Intellectus agen-

tis cst illuminare non quidem alium intelligentem, sed intclliyibilia in poten-

tia,in quantum per abstractionem facit ea intelligibilia in actu. LIBERATORE,

Institutiones Philosophicae ad triennium accommodate. Editio secunda, pag.

'736. Romae 1861.
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col progredirc di una civilta, qualo la inlcndono i modern!
,
che ap-

pena e altro che uno sbiigliamenlo universale di lulle Ic passion! e

1'apoleosi di alcune, crcsce nella medesima proporzione il numero-

dci farnclici c dei nianiaci, secoiido che osservano gli sludiosi delle

slalislicho, prendeudone argomento dallo ampliarsi e perfezionarsi ,..

che per lullo si fa dei manicomii
,
non ultimo indizio di una civilla

molto vanlaggiaia. Ma che un fanalico ed un maniaco possa impune-

mcnle, per lunghissimi anni, adoperarsi con quanlo ha di forze, per

appiccare a quanti piu puo il suo fanalismo e la sua mania, il quale e

la quale sono per giunla fanalismo e mania di cospirazione,di congiu-

ra, di rivolla, di odio, di vendella e di sangue, trovando a cio fare

soiferenza incredibile dalle limidita umanilarie al di dentro, e prole-

zione poderosa e non dissimulata al di fuoi'i dalla parte di Governi
,.

che la propria prosper! ta sogliono fabbricare sopra Ic sventure al-

Irui
;

colesto crediamo sia caso unico del nostro tempo. Un Catilina

che ordinasse nella luce del giorno la sua congiura, sarebbe paruto-

all' anlica Roma cosa lanlo meno possibile , quanto furono piu uni-

versal! e solenni le grazie da lei rese agl'Iddi immorlali, per averla

scoperta. La quale sfoggiala impudenza di professarsi ribeile ed ope-

rare da tale, contro qualunque autorila che non sia la propria, rice-

ve nuovo risallo, chi la conlrapponga alia fisicosa sospizione, in che

si hanno dai modern! progressist! la parola e 1' azione dei Mini-

sir! della Chiesa.

Queste considerazioni ci si oflerivano sponlanee al pensiero nel

noiosissimo percorrere ,
che abbiamo fallo i quattro annunziali vo-

lumi, che sono solamenle il lerzo di quelli ,
in cui dovranno essere

consegnali tutti gli Scrilli edili ed inediti del famigerato agitatore-

ligure. Dalla prima air ultima di queste presso a sedici cenlinaia

di pagine (
c potete porre ogni cosa, che saii il medesimo degli

allri due lanli, che ancora ne reslano) vi si rivela un uomo, il qua-

le, preso dal farnelico di un concetto pazzo altretlanlo che iniquo,

c di cui egli medesimo non intende bene
,

o cerlo non ispiega

ma! la porlata ed il costrutto, per quarant' anni non ha pensato,

non ha parlalo, uon ha respiralo altro che quello, acquislandovi

quella tenacila
,

o piultosto caponaggine stupida di proposito ,
la

quale sogliamo chiamare a/fissazione ,
e che in lui non minaccia.
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solo di divcntare
,
ma e gia diventata vcrissima monomania. Cosa,

come dicevamo, non infrequente nel mondo e^che passa il piu del-

le volte o inosservata o derisa, perche ravvolgenlesi inlorno a ma-

terie innocue
, quali sarebbero il lapis philosophorum ,

il molo per-

peluo ,
o la quadratura del cerchio

;
ma die nel Mazzini ha pi-

gliato qualita e caratlere di pubblica calamita, appunto per la ma-

teria , a cui la speciale sua monomonia si e afterrala
;

la quale

matcria e per lui nienlemeno die la ricoslituzione dell' Italia, e, se

fia possibile ,
dell' Europa intera e del mondo. E perciocche ad

un tale inlento, secondo lui
,

si dee cominciare dal distruggere ;

ed egli , per ragioni che qui non accade noverare
, ne ha avulo

balia piu forse di qualunque altro, quello stalo di mente agitala

ed inferma lo ha sospinto per otto interi lustri a dettare scritli fu-

ribondi ed a pralicare mezzi nequilosissimi d' ogni ragione , dal

giuro di Carbonaro, pronunziato sul pugnale in un covo tenebroso

di Genova, lino al danaro ed al passaporto consegnato, in un al-

bergo di Ginevra, ad un sicario, perche andasse ad assassinare il

Re Carlo Alberto. Ed oggi quell' uomo medesimo rimelle alia luce

quei suoi scritti, ricanta quelle sue prodezze innanzi all' Italia, la

quale sa pur troppo ,
come clelle present! sue svenlure e \ ergognc

sono stati quelli e queste non piccola parte ! Impudenza piu ci-

nica e scherno piu atroce di queslo non sapremmo immaginare ;

ed il Mazzini in quest' ultimo fatlo esempla abbastanza fedelmenle

il Melistofeles, che il Goethe introduce nel suo Faustus
,

in alto

di satanicamenle beffeggiare le sue \ittime
, per quelle medesime

calamita
,

nelle quali da lui si erano queste lasciate impro\\ida-

mente travolgere.

Qual fine abbia ayuto 1' editore signor G. Daelli nello imprendere

questa rislampa, noi non sappiamo ;
e se ha voluto che in capo ad

alquanti fanalici si ribadisse il fanatismo
,
o che queslo si appren-

desse a qualche altro disgraziato, die, per indole, per passioni e per

manco di fede cristiana, yi si trovasse gia predisposlo, la cosa sicura-

mente polra avvenire. Ma se egli ha mirato, come noi per minor suo

vitupero vogliamo piultosto credere
,

alle consuete guadagnerie li-

brarie, e mollo probabile, che vi reslera per le spese. Ouesti volu-

mi, salvo i piccoli Iratti che 1'A., sempre a propria giuslificazione e
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lode, vi va inserendo qui e cola, non sono altro in sustanza, che la

riproduzione di arlicoli di giornali pubblicali dal 1821 al 1838, e

naturalmenle gli altri olto volumi conterranno ancbe articoli dali da

lui in luce dall'anno 1838 fmo al presenle. Ora somiglianli scritti,

dettati quasi sempre in riguardo alle congiunture dell'anno, del raese

e quasi che non dicemmo del giorno, in cui uscivano alia luce, dile-

guate quelle, perdono ogni rilevanza, se non fosse quella di fornire

qualche non ispregevole elemento a chi si accingesse a narrare la

storia di quegli anni. Ma al presente che importa a gli Italiani di cio

<;he pensasse e dicesse il Mazzini inlornoaimoli, esempligrazia, del

1821 e del 1831? OHre a cio la letlura di quesli scrilti e resa non

che gravosa, ma quasi dicemmo intollerabile da quella perpelua mo-

notonia del concetto unico dominanle in lutti ;
la quale pole per av-

ventura riuscire meno faslidiosa, quando gli scrilti slessi si pubbli-

avano alia spicciolata e con intervalli piu o meno lunghi di tempo

Ira 1'uno e 1' altro
;
e puo essere che questa circostanza giovasse altre-

si a velare in parte quel cupo gcrgo da ciarlatano, che la fa da ispi-

rato, e quella concitazione furibonda, che sono il colorito invariabile

di lutti. Ma cucili cosi gli uni immedialamenle appresso agli altri in

inleri volumi, non vi e pazienza che possa soslenerne lungamente la

letlura
; e quel ripitio ostinato stanca, quel gergo ridicolo da pitonessa

disgusla, quella concitazione furiosa, prolratla a dozzine e dozzine di

pagine, fa uscire dei gangheri anche i piu risoluti a pur volersi ingo-

iare ogni cosa. Con cio non vogliamo negare che hel Mazzini sia

una non piccola capacila di menle ed una piu die mediocre abilita di

scrivere: doli indispensabili a cosliluirsi e manlenersi caposelta;

come altresl vediamo che egli quelle doti adopera iutte a variare,

cfuanto gli e possibile, quell' unica idea, che, impossessatasi del suo

cervello, ne dovea di necessita padroneggiare ogni pensiero ed ogni

parola. Ma tutta quella sua capacila e lutti quei suoi artifizii
, per

inlrodurre il vario nel monotono
,
se poleano far buona pruova in

iscritterelli volanti, che venivano solto gli occhi 1' uno, quando erasi

gia T altro dimenticato, riescono ad un bel nulla, dove questi vi si

presentano lutli riunili in grossi volumi.

Forse a medicare questo sconcio fu ordinato il divisamenlo dell'

cditore, il quale, distinguendo gli scrilti politic! dai letterarii, vieue



598 RIVISTA

pubblicaudo separalamcule gli uni dagli allri in allcrni volumi;

talmcnle clic cli quesli quallro, che abbiamo soil' occhio, il primo ed

il terzo sono inlitolati Politico,, il secondo cd il quarto Letteraiura;

Q cosi pare che si debbano avvicendare fino al duodecimo
,
che do-

vra essere 1' ultimo. Ma sgraziatamente un siffallo rimedio nclla for-

ma e nei liloli non polea riuscire a \enmo effello, quaulo alia su-

stanza. Chiunque ha dovulo mai usare con affissali o monomani,

avra sperimentalo difficolta gra\issima, che
,
nel conversarc con lo-

ro, si scontra per lenerli, anche per pochissimo d'ora, fuori dell'an-

gustissima cerchia, in che essi, per malattia o per caparbiela, sonosi

ristrelti. Ora pensale che dcbba essere quando cotes ti disgraziati si

trovano soli abbandonali alle loro ispirazioni e disperazioni, con iii-

nanzi uii foglio di carta bianca, da cui non possono avere ostacolo a

vergarvi un concetto piultosto che uu altro ! II Mazzini, trallasse

pure e scrivesse. di medicina omeopalica, o di astrologia giudiziaria,

voi potete essere certi che al terzo periodo lo vedresle cascarc di

bolto, c' enlri o non c' enlri, sopra la rigenerazione sociale, i nuovi

destini dell' umanita, il risuscilamenlo dell' Italia, la repubblica uni-

versale, i diritti della nazionalita e via diceudo per queslo tronfio

vocabolario e vuoto di senso. La quale disposizione a tullo trarre ad

un solo inlento dovea tanto piu irresistibilmenle irascinarlo, tratlanda

di lelteralura, quanlo che questa e piu iulimamente legata alia vita

civile dei popoli, e nei tempi di agitazioni poliliche \i enlra piu age-

Yolmente come slrumento ed indizio di prevalent! passioui ;
anzi si fa

loro mantello, piu o meno trasparenle, ogni qual volta gli agitator!

polilici non possono spiegatamente adoperare le loro arti a pen er-

lire le menli e ad irrilare i cuori. Cerlo coslui altesla di averlo fatto

per lunghi auni nei due Indicalori, il Genovese e quel di Licorno,

e poscia nell' Antoloyia di Firenze, scagliando, s' intende, maledi-

zioni a Govern! tutt'allro che vigorosi e sagaci, i quali, dopo mes!

ed anni di quel giuoco, credellero non dovere piu innanzi lollerare

che altri, solto specie di poesia, di sloria e di romanzo, ne scalzassc

le foudamenta.

Tranne dunque un po' di velalura facilissima a Irapassare, onde

gli scrilli pubblicaii in Italia dal 1821 al 1838 sono ravvolli, la let-

teralura del Mazzini e pura e schietia politica, o, per parlare piu
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accuratamente, e quell' unica e perpclua Idea, da cui cgli infesla-

to, c chiunque lo legge dcv'esserc pcrseguito ed infestato da lui.

die dunque tratti del Romanzo in cjenere ed anche del Promessi

sposi 1, o die della Ballaylia di Benevento del Guerrazzi 2, oppurc

della Lelteralura antica e moderna di F. Schlegel 3, oweramen-

ie dell' Angela di V. Hugo 4, o del Genio e delle tenderize di

G. Carlyle 5, o del Goelhe 6, del Foscolo 7, del Monti 8,

del Sarpi 9, e sempre la medesima infestazione delle slesse idee,

e quasi die non dicemmo delle parole slesse. Appena c se nel-

le quattro paginette intorno al drarama Trent' anni di un yiuoca-

lore 10, e nelle alquanle piii sopra la filosofia della musica H e sopra

11 Werner 12 sembra smelterle un cotal poco, perche il soggetlo non

vi avria potuto venire, neppure tiratovi pel capegli. Ma egli se ne rifa

con larga usura nolle parecchie yollc die tratla di Dante Allighieri ,

sia esaminandone YAmor palrio 13, sia discorrendo delle Opere Mi-

nori 14 dello stesso sommo Poeta
;

il quale ,
do si capisce da se

,
fu

un precursore di G. Mazzini e 1' iniziatore dei suoi concetti. E si

consider! di die razza prismi e lenti ha dovuto valersi coslui ed ar-

marsi gli occhi, per Tcclerc la sua rcpubblica universale nel libro

De Monarchia di Dante Allighieri !

Ma quale e dunque cotesto concetto mastro, del quale e cosi pre-

so costui, die nulla sa vedere fuori di quello, fino a sembrare uscito-

ne del senlirnento?E rispetto allaparie negativa del concetto stesso

cgli e chiaro, esplidto, risolulo
, quanto si puo essere nclle cose di

prima CTidenza ed esploratissimc. Incaponitosi a voler Tedere ncl

tempo presenle come il nodo od il bilico
,

in cui due grandi epoche

si tramutano 1'una nell' altra
,

la distruzione di quanlo e ed e stato

fmora
,

e la prima conseguenza di quel suo principio. E pero so-

cieta, religione, politica, morale, letteratura, filosofia, famiglia,

ogni cosa, come e stato inteso fmora ed e inleso tuttavia da quanti

non pensano come lui, ogni cosa, diciamo, dev' essere distrutta

1 Vol. II, pag. 41. 2 Ibid. pag. 61. 3 Ibid. pag. 75. - 4 Ibid. 346. -
J> Vol. IV, pag. 220. - 6 Vol. II, pag. 87. 7 Vol. IV, pag. 43. - 8 Vol. II,

pag. 72. 9 Vol. IV, pag. 338. 10 Vol.11, pag.51. 11 Vol. IV, pag. 76.-

12 Vol. II, pag. 312. - 13 Ibid. pag. 19. - 14 Vol. IV, pag. 172.
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da capo a fondo, per la grande ragione die piu non risponde alle

nuove csigcnze della nuova epoca, in cui il genere uraano o e en-

trato o sta per eulrare. Anzi, come avviene di una specie particola-

re di farnelici, egli, vedendo in tutlo ed in tulli una quasi immagine

riflessa di se mcdesimo
,

atlribuisce all' umanita e le proprie lem-

pestose agUazioni ed i proprii delirii
;

e perche senliva in se mina-

to ogni principle umano e divino
,
non sappiamo se sia persuaso T

ma e certo die si sforza persuadere altrui, cio essere avvenuto nel-

1' universe raondo. Fino da trent' anni addietro egli gridava: // Cat-

tolicismo e spenio ! il Papato e spenlo
1

! E pure al presenle se vi

ha nel mondo forza viva
,
che tronchi il corso alia rivoluzione, e ap-

punto il Cattolicismo, e il Papato. Come di questa divina, cosi di lul-

te le umane istituzioni il Mazzini le tiene per morte, e non pensa ad

altro che a seppellirle. Ouesta e la parte negativa del suo sistcma,

la quale si polrebbe chiamare distruzione.

Ma se gli chiedete qual cosa mai a quelle tante mine si dovra. so-

stituire , che e un inlerrogarlo della parte positiva del suo concetto r

oh ! qui davvero che gli casca 1'asino; ed il gerofante ispirato s'im-

broglia , cespica brullamente
,
balbetla quattro frasi scucite ed in-

concludenli
,
come di persona che non sa die si dire piuttosto, che

non voglia dire quello die sa. Per questo capo positive il suo siste-

ma
(
se sistema e

)
si riduce a dire

, raccogliendolo dalle sentenze

sparse in tutli quattro i volumi, die, finita 1'epoca dell' individuo,

e cominciata quella dell' universale
,
cui egli chiama popolo e piu

volenlieri umanita ; nella quale ,
dice sfumando un poco il sue

concetto colle nebulose astrattezze panteistiche di Lamagna , tie-

varsi la manifestazione schietta del vero e del bene
,

coi quali 1'u-

manita e messa in relazione dal dovere; e questo egli aggiunge es-

sere cardine della presenle condizione sociale, ed inventato o scoper-

to la prima volta dalla nuova epoca. Noi sfidiamo a trovare negli

scritti politici e lellerarii del Mazzini qualche cosa che sia piu chia-

ra o piultosto meno ingarbugliata di questa; la quale lascia tulto in-

tero ed insoluto il problema pratico della nuova costiluzione sociale.

1 Vol. Ill, pag. 62.
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Dalla risoluzione di quello ci si dovrebbe fare manifesto il modo,
onde ha da inlendersi nella pralica quest' operare collettivo di tutto

un popolo , di tutta una uazione, di tulla 1' umanita, pel IIUOYO con-

talto die con questa ban cominciato ad avere gl' individui. Ora egli

intorno a cio non dice sillaba, senza cbe lasci neppur sospellare qual

disegno si covi dentro
;
e cosi nello insistcre die pur fa sulla di-

struzionc di quanto vi c di gia stabililo, non si mostra piu giudizioso

di chi, per vagbezza di star meglio, si accingesse a diroccare la casa

dove abita, senza avere neppur pensalo a costruirne un'altra, per

non rimanere allo scoperto. E per la sociela umana si tralterebbe

di bcne altro cbe di dormire allo scoperlo !

Nel cbe, a dir vero, ci paiono meno forsennate le idee del Prou-

dbon, democratico arrabbiato quanlo il Mazzini
, ma piu positive

nolle sue leoriche, almeno come le lia esposte in un ultimo suo opu-

scolo 1. Egli, appunto percbe vuole dal popolo e nel popolo ogni cosa,

si dicbiara nemico sfidato delle grandi cilia e delle vaste agglomera-

rioni di popoli in un luedesimo Stato
;
e

, volendo pure cilia e Co-

muni piccolissimi, provvede alia sicurezza comune per via di federa-

zioni : un presso a poco alia maniera delle anticbe Repubbliche gre-

ebe, o deiComuni italiani nel medio evo. Vero e cbe in coleslo smi-

nuzzamento, caldeggiato dal demagogo francese, si nascondono in-

clinazioni poco dissimulate al Comunismo; e noivediamo tulla 1'as-

surdita mostruosa di questo sislema. Ma almeno si capisce quello

cbe prelende cbi per quella via lo vorrebbe alluare. Laddove il ligure

repubblicano , Unilario fanalico e spasimanle per la grande polenza

dei grandi Stali
, non sa dirci come farebbe 1' umanita in un gran

popolo (esempligrazia, nei venticinque milioni cbe siamo d' Italiani)

a governarsi da se medesima, per modo, cbe tutti facciano tulto in-

distintamente.

Ma se il Mazzini nol ci sa dire
, per disgrazia sua e per insegna-

menlo dell'Italia, fu messo una volta, nei suoi quarant'anni di vita

politica, nella necessita di doverlo mostrarc col fatlo. Tulli sanno

some costui nel 1849, senza sapersi come e da cbi, fu messo a capo

1 .T Federation et V Unite en Italic par 3. P. PROUDHON. - Paris 1862.
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della Repubblica romana , una, elerna ed indivisibile, della quale fu

padrone e diltatorc ed arbilro, eziandio quando, associatisi al potcre

due allri
, pole costituirsi un Triumvirato

,
di cui egli fu presidente.

Ora quello appunlo era il caso di far vedere al mondo ammirato 1'at-

luazione del maraviglioso suo sistema, moslrandogli all'opera Yuma-

nila, se nonin tutla 1' Italia, almeno in una parle notevole di lei; e

non si vorra negare che la pruova, couteouta in cercbia meno vasta

dovea riuscire piu facile, bencho meno gloriosa. Bene dunque ! che

seppe fare cotesto parabolano facinoroso, cbe da olio luslri sta male-

dicendo ed insidiando quanti Govern! e governanli gli vennero innan-

zi, infradiciando gli orecchi e riscaldando i cervelli colle mirabilie non

piu vedute, le quali egli saprebbe soslituire a quelli? Torniamo a cliie-

dere. Cbe seppe fare? Le gesle di quella famigerala Repubblica twa,

elerna ed indivisibile, sono note all'Europa, cbe ne resto altamenle

stomacata ed allerriia. // regno del popolo , dell' umanita , del do-

vere, fu in sustanza il regno della piu vilupcrosa ribaldaglia e della

piuferoce: fu la pessima delle lirannidi, ful'anarcbia; ed inlanto

il gerofante grotlesco, cbe 1' avea preconizzalo cd inizialo ed allora

se ne Irovava a capo , si rimaneva mulolo, slupido, allibilo, guar-

dando come nel fato negli eccessi furiosi e besliali di quell' idolo che

per lui e la marmaglia, senza pur sognare a infrcnarla, e rassegnato

ancora a vedersi mandato da quella al patibolo, quando a.lei ne fosse

sallato il grillo : salvo a lui la liberla di scegliere, nel monlarlo, Ira

la disperazione furiosa del Robespierre, e la stoica e cupa impassi-

bilila del Dan Ion. Ecco die vale nella pralica il gergo ampolloso de!

Mazzini, il quale nell'umanila e nel popolo ha poslo ogni fondamcn-

to della cosa pubblica c della privala ! Ed egli piu di qualunque al-

tro, in quella memorabile circoslanza, se ne dovcltc accorgere.

Ma quando fu mai
,
cbe un maniaco dai Iristi effelli della sua ma-

ma racquislasse il senlimcnlo? Egli lo vide
,
lo senli

,
ne fu esler-

refatlo
;

e persiste lullavia a volere cbe sia coudizione stabile del-

1' Italia, dell'Europa e dell' umanila cio che fu, per alquanli mesi r

sventura incstimabile della sola Roma ! A noi narrava qualche mese

fa un personaggio ragguardevole ,
in quei giorni Icrribili rimasto in

Roma, come condoltosi egli un di presso al Mazzini, per otlenerne
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die s'impedisse non sappiamo quale nuova distruzione meditata dal

popolaccio, ed introdotto fin noH'mtimo gabinetto del Ditlatore, lo

trovo slordito, quasi in attcggiamento di trasognato die non trovava

luogo, c non sapeva dove volgersi o dar del capo. Espostagli succinta-

niente la bisogna, quel personaggio chedicevamo, ne ebbe perrispo-

sta, la domanda essere giusta ,
ma egli il Mazzini non aver che ci

fare: ogni autorila essere uscita di mano a Ini ed agli altri due del

Triumvirato
;

tutto farsi e potersi dal Circolo popolare: con questo

dunque se la intendesse. Era poi il Circolo popolare a que' di come

la cloaca massima
,
ove colava quanlo di piu schifoso e di piu be-

stialmente feroce o trovavasi nella cilia o v' era convenuto di fuori.

Vive anche in Roma un altro personaggio, il quale, caduto
,
in quei

giorni medesimi, in balia della canaglia ,
stava sul punto di essere

da questa fatta a pezzi, quando il Triumvirato, non sappiamo da quali

uffizii mosso, voile camparnelo ;
ma ad ottenerlo non ebbe altra via,

he simulando di volere esso conoscere di quel caso, farlo dalle ma-

ni di quei furiosi strappare dai gendarmi ,
i quali condottolo in via

solitaria lo lasciarono, die si salvasse come potesse. Questo e non

altro che questo vale nella pratica, secondo il Mazzini, 1'avvenimen-

to del popolo e della nazione al potere, o come egli piuttosto dice il

regno colleltivo dell' iimanita ; e per avventura, se si considerano

sottilmente le cose
,
non puo riuscire ad altro che a questo.

Ma piu di lutlo e notevole lo scarsissimo e quasi impercettibile

numero di uomini traviati, che questo fanatico ha saputo restringersi

attorno come suoi aderenti, perche in piena comunione di pensieri e

di inclinazioni con lui. Di che apparisce tanto piu pazza e piu iniqua

la prelensione in chi si e ostinato di meltere a soqquadro il mondo

c I

1

Italia segnatamente, a fine d'introdurvi in pratica i rivolgimenti

che egli va macchinando nella sua immaginazione disordinata ed in-

ferma. Ma a qua! tilolo? con quale autorita? con quale diritto? Ora

trattandosi di un concetto oscurissimo, strano e che poco si differen-

zia da una frenesia, egli sta nella natura umana che pochi solamente

ne possano essere compresi e dominati. 01 Ire a cio, trattandosi di

cospiratori, e indubitato che questi sono seinpre pochi a rispetto del-

1' universale, essendo manifesto die i molti e i quasi tutti non con-

giurano contro i pochi ;
ma i pochi debbono congiurare contro i molti
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cd i quasi lutti. Pertanlo
,
essendo lulta la generazione dei scltarii

ilaliani pochissima cosa, come essi medesimi in piu di un caso ban-

no confessalo, nel paragonarli in fascio a tutta intera la nazione; deh!

che si ridurra ad esscre la fazione mazziniana, la quale raccoglie una

parte sola e non grandc dei medesimi setlarii Italian! ! E lo stesso-

capo di quella lia polulo averne pruova di fatlo in cento casi
,

nei

quali, occorrendo o di muovere la mano o di scomodare la borsa, gli

effetti ottenuline, colla loro esiguila microscopica, ban dato evidenza

innegabile intorno alia esiguila non minore delle cagioni. Certo il

cacciar via il barbaro non era intento di quesla o di quella fazione T

ma apparleneva a tulle, e molli eziandio vi aspiravano, i quali no

sellarii non erano ne faziosi; ed il Mazzini nei suoi ammonimenli

per la Insurrezione 1 e negl'indirizzi cbe da per la guerraper ban-

do 2, facea ragione che dovessero essere per lo meno un cinque mi-

lioni gli Italiani,cbe a quel supremo scopo nazionale avrebbono prc-

se le armi 3. Cinque milioni di combattenti! e per lo meno! Altro

che gli eserciti di Serse! vi sarebbe stato a strilolare due Imperi

d' Austria. E nondimeno quando si venne all'en/o, chi si mosse? Se

ne togliete alcune poche centinaia di giovani scapati ed alcune piu

poche di generosi ,
ma illusi

,
che furono mandali ad un inutile ma-

cello ,
i veri milioni si restarono a casa loro, non fmlarono, non zit-

tirono
;
e se non fossero stati trecento mila Frances!, che fecero ba-

rattare un padrone straniero con un altro
,
o piultosto ad un padro-

ne immaginario ne sostituirono un reale
,

i Tedeschi slarebbero an-

cora sul Ticino, e vi slarebbero meno invisi, che non vi e al pre-

sente il nome piemontese. Ora diciamo noi: se per quel massimo

intenlo, nel quale tutti i partiti convenivano, furono cosi pochi a sco-

modarsi, quanti pensate voi che lo farebbero pel concetto mazziniana

cosi incerto, cosi nebuloso, e di cosi dubbio riuscimento? Ma che

serve cercare indizii per convincere cio che il Mazzini stesso asseri-

sce in terminis? Egli, dando conto delle comuni inclinazioni degl' Ita-

lian! nel tempo, che piu fervevano le sue pratiche ed i suoi maneggi,

dice aperto, che /' unita italiana era tenuta per un Utopia k, e che

I Vol. Ill, pag. 95. 2 Ibid. pag. 136. 3 Ibid. pag. 113. 4 Vol. 1,

pag. 82.
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tntie le sue convinzioni erano diametralmenle opposte alle tenden-

ze predominanli l. JNe pu6 essere in alcuna manicra indizio
, che

mollo si sia guadagnato dal suo parlilo, 1' aver vcdulo, nelle citta

maggiori sopraltullo della Lombardia ed in Napoli, il fanalismo, on-

de fu salutato quell' altra scimmialura di eroe, che e il Garibaldi.

Fattosi il costui nome baudiera di latrocinio, di liccnza e di vendette

ancbe atroci, era naluralissimo die intorno a quella si restringesse-

ro tutti i ladri, i facinorosi e quegli uomini di sangue e di corrucci,

che, come putrida melma, fermenlano nel fondo di lutte le citta, mas-

simamenle se grandi e graudissime. Nel resto i mazziniani schietli,

che professano, diciamo cosi, a priori le idee del loro corifeo, sono

in Italia, piu che non si crede, pochissimi; e lo dice in cento luoghi

egli slesso, il quale eziandio si lamenla assai spesso, che parecchi

di quei pochissimi disertarono il suo vessillo , per riunirsi a quel-

10 dci monarchic! coslituzionali, che ora prevalgono e sono padroni

assoluti del campo, cogliendo dalla loro diserzione il polere eserci-

tare il comando ed insaccare quatlrini.

Abbiamo voluto stabilire colla possibile evidenza qucslo punlo

capitale dello scarsissimo numero di aderenli, che novera in Italia il

Mazzini, perche quinci apparisse piii mostruosa e scellerata 1'audacia

di un uomo che, a nome del popolo e dell' umanila, si e filto in capo

11 proponimento di mettere sossopra 1' Italia, 1' Europa e, se polesse,

ancora 1'universo mondo, per trascinarli loro malgrado a uuove con-

dizioni sociali, di cui nessuno intende, pochissimi curano, ed innu-

merevoli abborriscono perfino il nome. Di qui cgli ha dovuto rom-

pere guerra feroce ed ostinata a cbiunque non pensa siccome lui
; e,

messosi egli al coperto da ogni rischio e da ogni disagio, sta predi-

cando da quarant' anni 1' odio
,

la \endelta
,

la distruzione contro

chiunque e ardito fargli contraslo, ripetendo ad ogni poco quella sua

frase favorila e degna di un carnefice : lo spirito del popoli rileni-

prarsi nell' odio e nella vendetta. Ouante calamita e quante \ite sia

costato all' Italia quelsuoveramente satanico apostolato, nessuno po-

trebbe noverare
;
e forse altre ancora ne dovra aggiungcre , prima

che vada a renderne conto al Giudice supremo dei \ivi e dei morti.

1 Vol. I, pag. 84.
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Ouello die appena e credibilc e la cosi lunga protezione che a siffaf-

to uomo e stata concessa, e la liberta di operarc e di scrivere, onde

ha goduto e sta godendo sin qui ;
tan to die si fanno nuove ramme-

morazioni di quelle sue prodezze e nuove ristanipe di quei suoi scrit-

ti. Ma forse la maraviglia cessera, quando si consider!, come sopra

11 Mazzini vi e una piu vasta e piu poderosa consorleria
,

la qualc,

mirando da lunga mano a rivolgimenti meno nebulosi
,
ma non me-

no truculenti dei mirati dal Mazzini, prende sotto la sua protezione

chiunque, col solo distruggere gli antichi ordinamenti religiosi e ci-

vili, le agevola 1' opera e le spiana la via. Ouella e la Massoneria

europea, e notantcmente la inglese, per la cui oper;i soppiatla e tra-

ditrice, menlre ai Governi leggittimi erano troncati i nervi della pro-

pria difesa, si assicurava liberta impunita di azione a chiunque fa-

-cesse opera efficace di scalzarne le fondamenta, e quello in peculiar

modo che essi hanno validissimo nella credenza e nella morale cri-

stiana.Cosi solamente puo spiegarsi questo fenomeno slranissimo del

veder diventato personaggio considerevole ed influente un tale uomo,

11 quale in qualunque paese civile, dove la giustizia non e un nome

vano, e la pace e la salute dei popoli non sono un balocco di oziosi,

quando avesse dovuto sfuggire alia forca
,
non potrebbe avere altro

albergo che o coi malfattori nella galera, o coi pazzi nel manicomio.

Non e stata nostra inlenzione fare una Rivisla propriamenle delta

<legli Scritli editi ed inediti di G. Mazzini. Ouelli si riferiscono tutli

a circostanze di tempi e di avvenimenti abbastanza rimoli da noi
;
e

pero non sarebbe valuto la spesa d' istituirnc una censura per sin-

gulo. Cioche, aservigiodci nostri Icttori onesti e cattolici, intendem-

mo fare in queste poche pagine, fu il fornir loro una novella pruo-

va di questo gran vero
;
che cioe la svenlura del mondo non dimora

nell'esservi degli scellerati, dei fanatici ed ancora dei pazzi: di sif-

fatla merce non vi fu e non vi sara penuria mai; sivveramente la

sventura dimora in quei falsi sistemi umanilarii e progress!vi, in

virtu dei quali agli scellerati, ai fanatici ed anche ai pazzi e data e

manlenuta piena balia di manomeltere ed assassinare
,
non gia uno

o due individui, che questo le leggi il divietano; ma individui a mi-

gliaia ed a milioni
,
che questo se non le leggi, la civilta moderna

almeno lo consente e lo chiama rigenerazione.



SCIENZE NATURALI

1. Onde precede 1'efficacia anlipsorica dello zolfo nelle malattie cutanee; e*

perche lo zolfo distrugge I'oidium o crittogama della vite 2. Ricerche

e sperimenti del signer Egidio Pollacci 3. Risultati otlenuti da un mi-

scuglio di zolfo e cenere.

1. Piu yolte negli anni andati, e con qualche ampiezza nella Serie III,

vol. XI, pag. 609 e seguenti ,
abbiamo esposti gli studii e gli sperimenti

fatti per iscoprire la yera indole della malattia delle yiti, ed i riraedii piu

appropriati a mitigarne o prevenirne i disastrosi effelti. Lo scopo venne

in gran parte felicemente ottenuto per la certezza che trattayasi d'un ye-

getale parassito, contro di cui fece ottima proya lo zolfo
;
di che restaya

solo a conoscere il miglior modo di yalersene; al quale intento era neces-

sario inyestigare accuratamente in che cosa consistesse codesta yirtu

medicinale dello zolfo, e come se ne potesse piu frultuosamente syolgere

ed applicare 1'efficacia. Per yerita y'ebbe chi penso che quello fosse come

imo specifico sui generis, cioe che lo zolfo, riinanendo puro ed inalterato,

uccidesse, disgregandone le parti, ilmicidiale oidium; ma questa ipotesi

fu presto abbandonala, per 1'eyidenza dei fatti ond' era chiarito, che ay-

yeniya una decomposizione dello zolfo. Allora parye molto yerisimile

1'opinione da noi riferita, nel luogo sopraccitato ,
che quell' effetto si do-

yesse recare all' acido solforoso prodotto dalla lenta combustione della

zolfo. Ma ora le ricerche fatte dal sig. Egidio Pollacci, e da lui riferite al

X Congresso degli Scienziati italiani in una Memoria letta nella tornata*
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del 20 Seltembre 1862, sembrano aver posto in sodo, che il principio di-

struggitore della crittogama consista nell'acido soltidrico
;
ondc consegue

che quelle circostanze
,
che meglio convengono a fare che si svolga e si

diifonda copiosamente quest' acido sopra tutle Ic parti della vile
, quelle

appunto siano le piu propizie a ricavare dallo zolfo 1'inteso vantaggio.

L'analogia graude che passa fra la cura delle malattie cutauee, in cui

si adopera lo zolfo come antipsorico ,
e quella che si riconobbe utile per

la malattia delle viti, diede lurae al Pollacci per procedere con passo si-

euro nelle sue indagini. Egli in prima si fu accertato che 1'efficacia dcllo

zolfo sublimato del commercio non e da attribuire a quella piccola quan-

tita di acido solforico che sempre riticne. Imperocche per gli usi medi-

cinali si esige anzi che sia ben lavato e liberate d'ogni residue di codesto

acido; e, per contro, 1'aspergere i grappoli e le foglie infette della pa-

rassila con acido solforico diluilo ncll' acqua, non pure non torno utile,

ma riusci nocivo
,

in quanto il grappolo a prima giunta ne rimaneva

offeso se il miscuglio era alquanto conceiitralo , e cosi in breve si dis-

seccava : ovvero coll' evaporarsi dell' acqua, concentrandosi 1' acido, ne

seguiva lo stesso danuo. Inoltre era manifesto dall' esperienza ,
che me-

glio riusciva lo zolfo purissimo d'ogni traccia d' acido, che non il subli-

mato che ne conteneva. Esclusa pertanto 1' ipotesi dell' acido solforico,

e, per somiglianti motivi, dell' acido solforoso, 1'osservazione di cio che

accade nell'iiso medicinale pel corpo umano condusse a riflcttere, se in

verita non si dovesse attribuire quella virtu all' acido solfidrico.-

Difatto e noto che il sudore epersino gli abiti delle persone, che pren-

dono inlernamente dello zolfo
,
tramandano un odore vivo e sentito di

idrogeno solforato
;
e che ancora gli oggetti mctallici da esse portati ad-

dosso non tardano ad annerirsi. Onde si inferisce che, sebbene lo zolfo

per se sia insolubile
,
tuttavia posto a contatto con gli umori alcalini del

corpo vivente, daluogo ad iposoKHi cd a solfuri, di che si genera 1'idro-

geno solforato. E questo si conferma dal iatto
,
che 1' azione medicinale

dello zolfo e piu efficace, quando si ha cura di mescolarlo con una materia

alcalina o terrosa
;
e che si ottengono gli stessi efl'etti

, che dallo zolfo
,

col solo here acque contenenti in certa copia I

1

acido solfidrico.

Ora il modo di operare dello zolfo sulla crittogama della vite sembra

non punto dissimile da quello, con che esso opera, per esempio, sull'acaro

della scabbia, ed e conosciutissima la proprieta che hanno i solfuri solubili

di uccidere 1'oidio. Ma hanno essi tal virtu in quanto sono solfuri, ovve-

ro pei prodotti, cui danno luogo scomponendosi? E uu fatto
,
dice il
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Poflacci
,
die i solfuri lasciati all' aria si alterano prontamente, formano

>degli iposolfiti ,
talvolta dei solfati

, sempre pero dell' acido solfidrico,

esaianle quell' odore di nova putride che tutti conosciamo. Ora in quale

dei trc composli sta
,

diro cosi
,

il veleno della crittogaraa ? lo ho fatto

delle prove tanto con iposolfiti che con solfati alcalini
, adoperandoli in

soluzione piu o meno concentrata; ma i risultati non furono soddisfacen-

ti, e la crittogama seguito a vegetare, presso a poco, come quella lasciata

Delle condizioni ordinarie. Ben altrimenti avviene per 1' acido solfidrico.

Ponendo a contatto dell' oidio una soluzione acquosa e concentrata d' aci-

do solfidrico
,
e mantenendola per un certo tempo ,

la parassita cessa di

Tivere ,
sia che sperimentisi sull' uva non staccata dalla vile

,
sia che si

open tra i vetri collocati sul porta oggetti del microscopic. Agendo sul-

T uva e pero necessario di rinnovare la soluzione sollidrica, attesa la fa-

dlita, con la quale 1' acido separasi dall'acqua, in che fu disciolto. Risulte-

Tebbe quindi da cio , che i solfuri agiscano ,
e potentemente agiscano

sulla crittogama per 1' acido solfidrico cui danno luogo.

2. Parecchi fatti, notati diligentemente,confermano 1'induzionedel Pol-

lacci. Cosi il dott. Pietro Buoninsegni in Siena fece innaffiare piu ceppi

'di vite malata con acqua sulfurea
, ripetendo piu volte in dieci o dodici

giorni 1' innaffiamento
, dopo aver dissodato alquanto il terreno circo-

stante
;
e la crittogama scomparve al tutto

,
non solo dai grappoli ,

ma
anche dalle foglie e dai tralci, uccisa dai vapori d' acido solfidrico che

esalavano dai suolo impregnate di quell' acqua. Ma resta a provare che

nell' inzolfamento ordinario
,

fatto cioe con zolfo schietto polverizzato ,

si produca acido solfidrico; e gli sperimenti del Pollacci tolgono intorno

.a cio ogni dubbio.

Ho staccato
,
dice egli ,

da una vite tre pigne d' uva inzolforata gia

da tre giorni ;
e

, dopo averla cautamente lavata con la minor dose pos-

sibile d' acqua stillata
,
bo proceduto alia filtrazione del liquido, il quale

e stato quindi diviso in tre distinte porzioni. Nella prima porzione bo im-

mersa una laminetta ben tersa di argento ,
sulla quale ,

in capo a circa

due ore
, apparvero delle macchie di colore quasi nero

;
nella seconda

una goccia d
1

acetato basico di piombo ha prodotto precipitate nero
;
e

Delia terza il nitrato d' argento ha formato precipitato egualmente Dero.

Tali risultali provano che 1' acqua stillata ha trovato sull' uva dell' acido

solfidrico o sivvero un solfuro solubile. In altra esperienza e stata in-

trodotta
,
in un pallone di cristallo a bocca assai larga, una pigna d' uva

infetta, inzolfata e non staccata dalla vite. 11 pallone venne chiuso con-

Serie Vf vol. V, fasc. 311. 39 28 Febbraro 1863.
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venientemente. Dopo due giorni ,
nci quali fu bel tempo ,

sturando i!

pallone sentivasi benissimo 1' odore d' uova putride , proprio dell' acido

solfidrico, che rendeasi anco piu sensibile quando con moderate riscal-

damenlo obbligavasi 1' aria ad uscire dal pallone. II quale odore sen-

tesi pure, in certe ore di giornate d' aria tranquilla, nelle yigne in-

zolfate , come pure nell' atto di pigiare le uve cosi medicate.

Anche piu eyidente si mostra 1'efficacia dell'acido solfidrico in un'al-

tro sperimento, cosi narrato dal Pollacci: Ho posto nel fondo d'un gran

pallone di yetro, a bocca molto larga, circa 50 grammi di fegato di zolfo

di recente preparato, in pezzi grossolani ;
indi yi ho introdotto una pi-

gna d' u^a senza staccarla dal tralcio della yite
;
di poi ,

mediante imbu-

tino di yetro addattato, ho fatto peryenire in contatto del fegato alcalino

circa un grammo di acido solforico, il qualc ha prodotto subito un nota-

bile syiluppo d'acido solfidrico. II che fatto, ho lasciato il tutto in riposo

per circa yentiquattr'ore ; poi bo aggiunto un'altra porzione di acido sol-

forico. Scorse allre yentiquattr' ore, ho tolto 1'uva dal pallone ritornan-

dola nelle ordinarie condizioni. Quest' uya, riyeduta dopo qualche giorno,

non serbaya piii traccia alcuna di malatlia .

La conclusione di cosiffatte ricerche e dunque, che lo zolfo in tanto

distrugge la parassita, in quanto produce acido solfidrico. Tuttayolta coi

modi comunemente adoperati per 1' inzolfamento, la formazione di detto

acido e lentissima, e puo dalle condizioni meteorologiche essere impedita,

o diffusa in forma assai irregolare. Quindi e eyidente che, ponendo to

zolfo in grado di produrre 1'acido solfidrico in maggior copia, piii rapida-

mente e con piu regolarita di syolgirnento, dehhano ayersene risultati piu

pronti e sicuri.

3. Or come ottenere questo scopo? L'analogia delle condizioni, che

meglio fayoriscono la yirtii medicinale dcllo zolfo nel corpo umano, pro-

moyendo la copiosa formazione dcll'acido solfidrico, conduce natural-

mente a pensare, come indicammo da principio, che il mescolare lo zolfo

con un alcali sia il mezzo piu opportune. Ma, ad usarne per le \iti, non

tornerebbe a conto ne il carbonato di potassa ,
ne quello di soda o di

magnesia, quali si hanno nel commercio, perocche i miscugli risultanti

non sarebbero ne economici, ne facili ad applicare. Una sostanza pero yi

e che troyasi da pertutto a prezzo tenue, e che possiede le proprieta de-

gli alcali senza ayerne gl' inconyenienti ;
e questa e la cenere, la quale,

mescolata allo zolfo, costituisce un miscuglio economico, leggero e non

rneno sottile dcllo zolfo stesso. Contenendo molta potassa ,
da luogo, pel
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-suo contatto con lo zolfo, alia formazione di solfuro polassica, il quale r

a sua volta
,
e una sorgente d' idrogeno solforato. Dunque deve essere

appropriatissima all'intento. E di vero questa induzione teorica ebbe la

conferma del fatto.

Fin dal 1860 questo miscuglio, di zolfo e cenere a parti uguali, fu spe-

rimentato a Casal Guidi, su quel di Pistoia]; e le uve cosijnedicate spo-

gliaronsi della parassita, guarirono perfettamente e giunsero a piena ma-

turazione. E fu notato che quel miscuglio altaccavasi all' uva con piu

faoilita che lo zolfo puro ,
e vi aderiva cosi tenacemente da non separar-

sene pure per vento gagliardo. Nel 1861 in piu]altri luoghi delle pro-

Tince toscane fu largamente rinnoyata 1' esperienza ,
e se ne ottennero

risultati felicissirai, perocche 1' uya cosi curata ando immune dai guasti

delhi crittogama al pari di quella inzolfata con zolfo puro ;
ma s' ebbe il

protitto della maggiore facilitate di scemare d'assai la spesa, ridotta quasi

alia ineta. Altrettanto ayyenne nel 1862; tantoche sembra poter ognuno

& tutta sicurta ripromettersi dall'uso di codesto miscuglio i seguenti van-

taggi: 1. La cenere gioya pure alia pianta, poiche, cadendole al piede,

le serve d'ingrasso; 2. II vino ritiene in grado molto minore 1'odore del-

1'idrogeno solforato; 3." A peso uguale con tal miscuglio si puo medicare

mi numero maggiore di viti, che non con lo zolfo puro; 4.' L'azione di

esso, come fu comprovato da molti esperimenti comparativi ,
e piii uni-

forme e piu sentita che quella dello zolfo puro; 5.' Ancorche adoperato

in quantita copiosa non ha 1' inconveniente di alterare o bruciare 1'uva;

mentre lo zolfo puro talvolta la macchia e la dissecca; 6.' La spesa viene

diminuila di meta incirca
;

e cosi rendesi piu spedito anche a' non ricchi

1'uso di tal rimedio.

Niuno e che non vegga come il signor Pollacci abbia, con queste sue

ricerche
,
condotta molto bene innanzi un' impresa, da cui dipende ,

in

molte province, Tagiatezza di innumerevoli famiglie ,
i cui proventi di-

pendono dalla coltura della vigna ;
e dove i fatti abbiano in tutto a corri-

spondere all'espettazione ,
certo e che egli dovra essere riguardato come

benemerito della cosa pubblica, attesoche la crittogama ,
non pure non e

da credere che sia al tutto cessata, ma nel passato 1862 diserto fioritis-

simi vigneti e gitto nella miseria intere province.
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Roma 28 Fcbbraro 1863..

I.

COSE ITALIANS.

STATI POXFIPICH 1. Ricevimento del Generale de Willisen, Inviato straordi-

nario della Prussia 2. Documenti diplomatic! inglesi sopra le cose di

Roma 3. II Carnevale in Roma
; prodezze degli Halianissiim.

1. Sul mezzogiorno del Sabato 14 Febbraio, S. E. il sig. Generale de
Willisen ebbe Tonore di essere ricevuto in udienza dalla Santita di No-
stro Signore Papa Pio IX, cui prcsento le lettere con le quali e accredi-

tato Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di

Prussia presso la Santa Sede. La Santita Sua accolse 1'illustre personag-

gio con 1'usata benevolenza.

2. Quasi tutti i giornali italiani e francesi ristamparono una collezione

di documenti diplomatic!, comunicati dal Governo al Parlamento inglese,

sopra le sue pratiche per la quistione romana. In sostanza essi non rivela-

no alcun fatto nuovo od importante, poiche si riferiscono a questi tre cap!

principali : 1. Gli aiuti che si fingono dati di qui alia reazionc nel regno
di Napoli ;

2. La necessita che le truppe francesi abbiano a sgomberare

Roma, per lasciar liberi i Romani a scegliersi quel Governo che meglio
loro talenta

;
3. L'offerta fatta al Papa di avere ai suoi servigi le nayi

inglesi, per portarlo dove gli piacesse, ed anche a Malta, dove troverebbe

generosa e splcndida ospitalita, purche volesse far paghi i voti dell' Ita-

lia
,
dandole agio di trasferirc in Roma la sua capitale. Delle quali cose

gia si seppe quanto basta pei documenti pubblicati dal Governo francese^
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Solo accenneremo qui che, rispelto agli aiuli mandati dal Govcrno pon-
tificio alia rcazione, il sig. Russell non fa altro che ripetere, con aff'etta-

ta mostra di credere vero cio che pur egli potrebbe sapere esscre falso,

tutte le imposture e le calunnie, di cui fan mcrcato i promotori fa\\'unita

italiana, raccolte poi dai loro protettori ufficiosi ed ufficiali
,

e spacciate
come testo di Vangelo. Dai documenti inglesi risulta che al sig. Odo Rus-

sell
,
che trasmetteva a Londra codesta mercanzia

,
tocco un buon rab-

buffo dal Generale Montebello, il quale gli dimostro 1'assurdita della im-

putazione di connivenza col brigantaggio , che per indiretto si facea da

lui cadere anche sopra le trnppe francesi. II sig. Odo Russell se ne scuso

coll
1

allegare, aver saputo quelle cose da persone che esso dovea slimare

writiere, e che percio dee supporre ingannate. A Roma, ci permettiamo

qui di farlo notare
,
non puo ingannarsi , su questo proposito ,

se non

chi vuole essere ingannato. Quanto all' abbandono di Roma da parte dei

Francesi, il Russell fece
, per bocca di Lord Cowley , ripetere al Drouyn

de Lhuys tutto il fiorc degli argomenti, che percio recano i rivoluzionarii

di Torino. Ma non importa che noi ce ne occupiamo pur un istante, atte-

so che lo stesso John Russell ebbe la dabbenaggine di distruggerne tutta

la forza con quello che disse al Parlarnenlo
,
mentre spiegava la natura

ed i motivi delle offerte, fatte al Papa, di riparare sulle navi ed anche nel

territorio della Gran Bretagna. Egli pertanto disse, che il Papa stesso

avea in qualche modo provocata tale offerla, accennando alia possibilita

dei casi, in cui tale ospitalita gli sarebbe potuta convenire. Di che il Rus-

sell loda molto il Santo Padre, come quello che saviamente avrebbe cosi

provveduto alia sua dignita, liberta ed indipcndenza. Imperocche, dice-

va il nobile Ministro, le Potenze cattoliche, che fossero state escluse da

quell'onore, n'avrebbero avuto grande gelosia, mentre la Potenza eletta

non si sarebbe potuta astenere dal chiedcre in ricambio al Papa qualche

episcopale ed ecclesiastico privilegio. Rifugiandosi invece negli Statidi

S. M. britannica, egli avrebbe potuto essere sicuro che, dal principio del-

Vanno sino alia fine, noi non gli avremmo domandato alcuna cosa
,
e gli

avremmo lasciatopiena liberta d'azione. Questo ragionamento del conte

John Russell e la piu bella apologia che far si possa della necessita del

dominio temporale del Papa. Di fatto, secondo lui, il Papa dee starse-

ne tra i protestanti inglesi, o vivere in casa sua; giacche, qualora do-

yesse vivere negli Stati governati dalle Potenze cattoliche, il conte John
Russell pretende che il Papa non sarebbe libero. Ma siccome e assurdo

lo stabilire che il Capo della Chiesa cattolica debba risedere in casa dei

nemici di questa Chiesa, o sotto la dipendenza di chi gli farebbe, ad ogni

poco , morale violenza
;

cosi ne viene di necessita
,

ch' esso pel libero

esercizio del suo potere spirituale debba avere uno Stato indipendente.
Pertanto con questo argomento il conte Russell ha mandate in terra ttitti

i sofismi, da lui stesso congegnati, per persuadere a Napoleone III la ne-
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cessita di abbandonare il Papa alia merce della rivoluzione, e di metterlo

cosi nella necessita di scegliere fra la schiavitu e 1'esilio.

3. Dispiaceva forte ai settarii
,
in cui potere e caduta quasi tutta 1'Ita-

lia, il vedere questo lembo di territorio, non ancora rubato al Papa , go-
der pace e quiete ,

ed andare immune da quei saturnali inverecondi e

scellerali
,
con cui si viene attuando la liberta, guarentita ai popoli dai

ristauratori deH'ordine morale. Pcrcio il Gomitato, che risiede a Torino od

a Firenze, mando dire ai prezzolati suoi cagnotti di qua vicino
,
che ba-

dassero ad agitare ; che il tempo era opportune. Ma le pratiche andarono

a vuoto. II popolo romano ben vuole allietarsi coi consueti tripudii del

suo Carnevale ,
ma non capisce che si possa trovar diletto in tumulti se-

diziosi contro il Governo. Allora si volsero a procurare che i trastulli del

Carnevale fossero impediti o trasandati
, per Irarne argomento a bandire

che il popolo, oppresso dalla tirannide clericale, non sa altro che piangere.
Percio fu mandato attorno in Roma un predicozzo, perche ognuno si aste-

nesse dai festini e dalle pubbliche feste
;
ma niuno ne fece caso

;
e quel

documento servi al Moniteur ufficiale di Parigi per beffarsi della gagliof-

faggine di questi sbracati moderni
;

i quali ,
volendo far credere verita

1'impostura d'un Comitato nazionale influente e yiyente in Roma
,
fecero

la insigne sciocchezza di far uscire quell' invito, con la data del 4 da Ro-

ma, mentre la mattina del 5 gia era pubblicato tal quale in Firenze.

II Carneyale pertanto fu in Roma come gli anni scorsi, e solo ebbesi il

disturbo di una tristizia liberalesca in due festini di teatro, dove qualcu-
no dei patrioti da tre paoli ilgiorno compie lamalvagia impresa di span-
dere un polviscolo irritante e fastidioso alle narici degli affollati e giulivi

cittadini, che v'erano accorsi in numero stragrande, alcuni dei quali ebbero

a patirne danno. Ma piu gloriosa impresa fu compiuta daun due o trecento

fra mascalzoni e ragazzacci pagati, e scolari senza cervello, alPincio, nel

Giovedl grasso; quando, strettisi tutti insieme, ordinati in ischiera, e rin-

coratisi col rautuo aiuto, ebbero il coraggio eroico di fischiare contro una

pattuglia di tre giovani gendarmi ;
i quali, ben conoscendo a prova quan-

to valgano cotal genia di eroi, non ebbero appena sguainate le loro scia-

bole per salutarli con quattro piattonate , che tosto li ebbero veduti pre-

cipitarsi in fuga si rapida e si affannosa, che ne avrebbe avuto donde

smascellar dalle risa anche un Eraclito in persona. Da questo in fuora,

tutto qui si passo con pace, ordine e festa lietissima
; quando per contro

a Firenze, con gran dolore e cruccio del Comitato romano, la plebe tra-

scorse a gravi eccessi contro quei che yoleano divertirsi al Corso; sicche la

Polizia dovette colla forza interrompere questo ,
ed arrestare i piii fieri

tra i tumultuanti, per sicurare alia meglio le case, lecarrozze e i cittadi-

ni dai proietti d'ogni natura, con cui si lordarono e si offesero le persone,

e si spezzarono i vetri tutto attorno
,
come si rimpiange nella Nazione e

si descrive dai Contemporaneo.
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STATI SARDI 1. Minacce contro la Francia 2. Interpellate nel Parlamen-

to, ed agitaziorie in piazza per la Polonia 3. Persecuzione al clero
,
e

favori agli apostali per opera del Pisanelli; giudizio che ne reca la Presse

di Parigi 4. Relazione del Miughetti sopra lo stato delle fmanze
;
nuovo

impreslito di 700 milioni effettivi 5. 1 Deputati scappano dalla Camera

per trastullarsi al Carnevale.

1. II contegno del Goyerno francese, le dichiarazioni del sig. Billault,

i yoti della Camera elettiva e del Senate di Parigi intorno alia quistione

romana, furono, e vero
,
accolti con la dovuta rassegnazione dai gover-

nanti di Torino, i quali si rlpromettono che
, cangiandosi le circostanze

,

forse tra poco si muteranno altresi i disegni di chi prudentemente va

temperando la foga della rivoluzione italiana
;
e che cosi si potra ottenere

1'intento di coronare 1'opera del latrocinio con l'usurpazione di Roma. Ma
il partito mazziniano yede le cose sotto un altro aspetto ,

e crede giunto
il momento di romperla con la Francia e gittarsi tra le braccia dell'In-

ghilterra. Difatto il Diritto del 15 Febhraio sentenzia che, yi ha impos-
sibilita assoluta di accordo fra 1'interesse francese e 1'interesse italiano

,

fra la yolonta dell' Imperatore e la yolonta degli italiani. . . . Dobbiamo
innanzi tutto pensare a noi stessi, e fare quelchemeglio possa giovarci...

Non e piu possibile che noi siarao utilmente, sinceramente alleati. . . Ci

bisogna seguire la nostra yia, quella che meglio a noi giova. Segua egli

la sua !

Se i nostri lettori yogliono sapere il perche di tutto questo tempestare,
il Diritto lo dice londo : II ministro Billault ha messa la quistione nei

yeri termini : la politica imperiale non si cura dell' utilila dell' Italia
,
ne

dell'utilita del Papa ;
si cura soltanto dell'utilita della Francia. Per 1'Im-

peratore il Papa e un pretesto, 1'Italia e un oggetto di tolleranza beoevola;

egli sta a Roma, perche stare a Roma gli e utile. Ma posto che le cose

fossero yeramente a questo modo, che cosa pretendereste che si dovesse

fare? L' ho gia bandito ai quattro yenti
, puo rispondere il Diritto:

leggete cio che stampai alii 10 di Febbraio : Intimate la riyoluzione

all' Impero ;
minacciatelo della riyoluzione. Per paitra di essa, per arre-

starla la doye gli pareva fatale, egli (Napoleone III) scese in Italia. Ne

partira per le stesse ragioni. Si ritirera dayanti iperigli ben noli e le fa-
talita ineluttabili che lo minacceranno di nuoyo.

Al leggere queste linee, chi e che non si vegga ricomparire innanzi

il Pianori ed il Tibaldi con le pistole inarcate
,

1' Orsini e il Pieri con le

bombe fulminanti
,
e una schiera numerosa di cosiffatti eroi col pugnale

imbrandito
, per rammentare a Napoleone III una fatalitd ineluttabilel

I sicarii per certo non mancano, e le sette non diyennero men truculente

dopo il 1859. Ma in tutti i casi la Gazzctta del popolo propone un altro

spediente ,
ed e quello del rompere la guerra alia Francia i Ha un bel

dire il signor Billault 1 Per quanto ci ripugni di pensare di'doverci prender
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Roma un di con la forza, noi, quando ci sarcmo convinti . . . che non ci

e proprio altro rimedio, non ci tircremo indietro dal marciare su Roma,

per quante bandiere franccsi vi si trovassero ancora a farvi la sentinella .

Se questo parlare non csprime sensi di squisita dclicalezza e gratitudine

verso chi spese 500 milioni e il sangue di 50 mi la uomini per fare il

nuovo regno d' Italia
, per lo meno sa di soldato, e non d' assassino. Ma

bisognercbbe mostrare che non e pura spavalderia, bisognerebbe venire

ai fall! e provarsi a cacciare i Frances! da Roma ! Si provi !

2. In questo rnodo la rivoluzione italiana ricambia i servigi rendutile

dal potente Sovrano della Francia! Ma v'ha di mcglio. Sono trascorsi

pochi mesi dacche, appunto pei caldi ufficii interposti dal Gabinetto di

Parigi, i Govern! di Pietroburgo e di Berlino, soliti tin allora ad alteg-

giarsi in aspetto di paladin! del diritto, della legittimita e del buonordi-

ne, si rendettero a riconoscere, col nuovo Regno d' Italia, il trionfo del-

la piii moslruosa fra le violazioni del diritto pubblico. E la rivoluzione

italiana gia ne li ripaga, lion diremo secondo lor merito, ma certo di

quella moneta, che le rivoluzioni hanno sempre in pronto per compensare
chi le serve. La Russia avea apposto ai suo riconoscimento la condizione

di scioglicre la scuola militare polacca che era istituita in Piemonte, edi

non piu favor! re i fuorusciti polacchi ne' lorodisegni per la indipendenza
della patria. Or bene: il Piemonte sciolse la scuola; ma Mariano Langie-

wictz, che la dirigeva, e ora imo dei precipui cap! della insurrezione in

Polonia, dove trassero dal Piemonte un gran numero di quei campion! del-

la rivoluzione cosmopolite come ben si possono appellare,che accorrono

come corvi dovunque presentono tumult! e slragi. II Garibaldi si dimena

scrivendo lettere da tutte le parti, afiinche si faccia qualche cosa pei Po-

lacchi, e di fatto si raccolgono per tal line uomini, armi e denaro; e casse

d'armi da guerra e pugnali furono sequestrate a Bologna, a Milano ed

altrove, per non dire delle non sequestrate.

La Prussia, ancor essa, avea apposte al suo riconoscimenlo certe gua-

rentige e riserve, che, come dichiaro il Ministro dcgli aiTari esterni di

Torino, al momento opportuno, dovean yalere qualche cosa meno del

foglio di carta sopra cui erano scritte. E il momento opportuno e da dire

che sia giunto ;
tale e tanto elo scatenamento dei diarii ufficiosi e rivolu-

zionarii del Regno d' Italia contro il Re Guglielmo ed i suoi Ministri, e T

ardore, con cui e si incoraggisce 1'opposizionc dei liberal! prussiani contro

il Governo, e si provoca 1' insurrezione nella Polonia prussiana e si ban-

disce la croce contro il Re Guglielmo che da mano alia Russia contro

gl'insorti Polacchi. Ando anzi su pei giornali, che siansi spediti emissa-

rii a Berlino, per offerire agli avversarii del Governo 1' appoggio della

rivoluzione italiana, onde lavorare di conserva a danni di quello, che es-

si riguardano oggimai come loro nemico comune. Ne queslo basla. In

pieno Parlamento, e malgrado delle opposizioui dei ministri Pasolini e

Parini, piu Deputati e segnatamente il Petruccelli ed il Broflerio s'incoc-
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ciarono in prctcnderc, nella tornata del 9 Febbraio, che il Ministero do-

vesse dare pubbliche spiegazioni circa il contegno, cbe esso intended di

osservare verso la Prussia e la Russia rispetto alia Polonia, e che a que-

sta si mandasse una parola disimpatia; e gareggiarono in diatribe vi-

rulente contro quelle due Potenze; a nulla giovando che il Pasolini li

pregasse di desistere, con assicurarli che farcbbe il possibile per satisfa-

re aquei desiderii liberaleschi, senza offenderele buone relazioni di ami-

cizia con qtiei Governi.

II Petruccelli certamenle
,

nel bandire cosi la causa dei Polacchi con-

tro la Russia
,
avca posto in dimenticanza che pochi mesi addietro

,
e

precisamente alii 16 Luglio 1862, egli avea sostenuta la causa della

Russia contro i Polacchi
;

e giova recitarne qui alcune parole ,
tratte

dagli Atti ufficiali della Camera
, perche sia manifesto di che indole sia

1'amore professato dai Mazziniani d' Italia per gli insorti di Polonia. To-

gliendo allora a difendere i Ministri contro coloro che li biasimavano

d'aver rannodate relazioni d'amicizia con gli oppressori della Polonia, il

Petruccelli cosi parlo : Quanto a me, approve quanto il signor Mini-

stro ha fatto, e se fossi al suo posto, rifarei qucllo ch' ei fece. La ragio-

ne principalissima e quest' una. lo vi diceva poco fa che noi dobbiamo

combattcre la preponderanza caltolica nel mondo, comunque, con tutti ,

in tutti i modi. Ora
,

iinche la Polonia guarda a Roma
,

noi dobbianio

guardare a Pietroburgo. La Polonia si fa del cattolicismo un arma di ri-

voluzione ; noi vediamo che questo cattolicismo e un istromento di dis-

sidio, disventure, e dobbiamo distruggerlo. Auguriamo ai Polacchi

di sapersi guardare da cotal sorta d'amici.

II Governo di Torino versa in tali congiunture da non poterla rompe-
re apertamente, ne con le cortesi Potenze, le quali,riconcscendo il nuo-

vo regno d' Italia
, gli fecero non lieve servigio; ne co' Mazziniani, di

cui spera potersi tra poco avvalere a nuove imprese. Onde va barcheg-

giando, per scivolarc tra gli scogli, accennando ora a destra ,
ora a si-

nistra. I falti parlano chiaro. Alii 5 di Febbraio doveasi tenere in Geno-

va un' adunanza del parlito d'azione
, per deliberare quel che s' avesse

da fare ondc promovere la rivoluzione di Polonia. II Bertani, \alter ego

di Garibaldi, avea convocato i suoi partigiani a convenire in certa gran

sala, di cui apparisce conduttore. II nuovo prefetto Gualterio s' impauri,

e temendo di veder quelle teste calde prorompere a scandali pericolosi ,

fece invadere da guardie di polizia ,
e circondare tutto intorno il luogo

cosi designato all'adunanza. II Rertani v'ando, chiese ragione del fatto ,

dichiaro fuori della legge gli csecutori
,

si protesto contro quella viola-

zione di domicilio
,
fece valere la sua qualita di Ueputato, e minaccio

tempeste conlro il Governo. Pure i gendarmi e le guardie stettero al posto

loro
,
e gli fu forza andarsene via coi suoi. Ma per non darla vinta al

Gualterio, s'adunarono altrove, e in buona forma deliberarono che 1. si

istituissero collette di denaro pel Polacchi insorti
;

2. si mandasse loro



01 8 CRONACA

un indirizzo di simpatia; 3.* si dovessero tencre altre adunanze in luogo

pubblico, per formare un Comitato, destinato a raccogliere le offerte e

venire in soccorso della insurrezione. E di fatto cotali adunanze furono

poi tenute, in Genova stessa, sotto la Presidenza del De Boni, in luogo

aperto a tutti, in presenza di moke guardie e milizie; e con grande stre-

pito di infocati discorsi, dopo i quali fu bandita la colletta del denaro.

Cosi ancora in Milano si scbiamazzo a piacere, in aiuto de' Polacchi. E
il Governo lascio fare in pubblico cio che pochi giorni prima avea proi-

bito si facesse in privato.

Altrettanto avvenne in Napoli, dove il march, d' Afflitto permise un

simile meeting, preseduto da uomini come il Ricciardi e il Saffi, mal-

grado dell' opposizione del La Marmora, che dovette contentarsi di fare

grande apparato di forza militare, pronta a reprimere ogni disordine che

avesse valicato i confini delle violente filippiche contro i tiranni della

Polonia. Cosi fu falto ancora a Firenze alii 22 Febbraio, dove un 4 mila

persone trassero ad assaporare le arringbe dello spagnuolo Ruiz Pons, del

fornaio Giuseppe Dolfi e del ciabattierePiccini
;

il quale, dice la Nazione,

si e sbizzarrito contro i gaudenti dal cuore ingrassato, che hanno sfrut-

lato la rivoluzione, carpendo il potere, infeudandoci agli stranieri ecc.

e contro gli attuali rettori d' Italia, concludendo a un dipresso con una

specie di appello a una rivoluzione francese, italiana, spagnuola, syede-

se ecc. come mezzo per assicurare la rivoluzione polacca. E cosi e com-

provata a fatti la importanza della rivoluzione cosmopolitica, a cui ac-

cennava nel Parlamento francese il Billault. Dopo il ciabattiere Piccini
,

sali i bigoncia il Guerrazzi, e svolse a rnodo suo somiglianti argomcnti.
Al Guerrazzi succedette un Martinatti. Poi si levo Alberto Mario, che

fece approvare dal meeting una proposta di biasimo al Governo, per
aver impedito nel Parlamento che avessero effetto le interpellanze del

Petruccelli, dichiarando che con cio non avea rappresentato il sentimen-

to della nazione, la quale deve e vuole favorire ogni cotale insurrezione

dei popoli contro i loro Governi.

Se la cosa dovesse finire con queste pagliacciate da saltimbanco
,

meno male ! Ma le societa repubblicane, che gia 1' estate scorsa si erano

costituite a Governo, con ministri, tesorieri ed esercito, da contrapporre

al Governo monarcbico, e che furono sciolte all' epoca dell'impresa ter-

minata ad Aspromonte; quelle stesse societa ora stanno riorganandosi, c

tornano a pubblicare bandi e mandar ordini. 11 Diritto di Torino del 21

Febbraio reca distesamente un indirizzo alia Democrazia, per invitarla

a ricostituire le abolite associazioni ;
e il tono, con cui parlano i Deputali

che vi sono sottoscritti, mostra aperto che gia cotali societa sono rifatte,

e che, volendo, potranno dare grossi guai a chi loro pretendesse attra-

versarsi. Questo curioso documento, che sembra aver dato non poca

noia al Governo, finisce cosi : Se lo Statute e i voti della Camera, cui
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ci appelliamo, saranno d' ora innanzi rispettati ,
lo vedremo al sorgere

delle nuove associazioni
,
che evochiamo con queste temperate parole .

3. Mentre il Governo di Torino aspetta di vedere da qual parte gli

torni a conto di mettersi alia scoperta ,
cioe se debba risolutamente fre-

nare, oppure secondare la rivoluzione cosmopolitica, non tralascia di per-

seguitare il clero cattolico
,
e promovere la scisma, inaugurata cola da

un branco di preti sciagurati ,
e di frati apostati. Non meno di 10 sono i

Monasteri e Conventi ,
onde furono espulse, con ispogliarle d' ogni loro

avere
,
le innocenti monache ed i pacifici religiosi, nel solo mese di Gen-

naio
;

e ya sempre piu accreditandosi la yoce che il Pisanelli siasi pro-

posto di fare, che entro quest' anno sia effettuata la uniyersale abolizione

dei corpi religiosi. Di che sembra che abbiasi qualche sentore nel seguen-

te articolo dell' Opinione nel n.' 47, riferito da quasi tutti gli altri gior-

nali
,
come se fosse una comunicazione ufticiosa del Goyerno.

La Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e dei

culti per un riordinamento dell' asse ecclesiastico, in relazione alle leggi

di soppressione di comunita religiosa e d' altri corpi morali ecclesiastici,

e ad un assetto comune a tutti gli Economati generali dei beneficii va-

canti, dopo ayere in parecchie adunanze, con operosita pari alia maturita

del consiglio, fermate le massime generali ,
alle quali s' ayesse, secondo

i concetti espressi dallo stesso Ministro in seno della Commissione
,
da

essa accolti
,
ad informare V anzidetto nuovo ordinamento

,
si e ora ag-

giornata , delegando ad alcuni tra' suoi componenti 1' incarico di compi-
lare il relative disegno di legge che

,
fatto oggetto di novella discussio-

ne c di piu minuto esame per parte della Commissione intiera
,
verra

dall' on. sig. Pisanelli presentato al Parlamento. Sappiamo, molti essere

gli argomenti sui quali ,
nelle dieci adunanze tenute finora, la Commis-

sione volse la sua attenzione
;
e sappiamo altresi essere di non minore

importanza le prese deliberazioni : onde, se il progetto ottenga ,
com' e

a sperare, favorevole il voto del Parlamento, verra provveduto a molte-

plici bisogni del clero e del culto
,
sard data soddisfazione a legittimi

desiderii, ripelutamente manifestati dalla pubblica opinione ,
e s' avra

,

in molta parte delle cose attinenti al Governo dei beni ecclesiastici, tale

un definitive ed uniforme ordinamento per tutto lo Stato che
, scioglien-

do assai quistioni ad ogni tratto rinascenti
,
e togliendo ogni pretesto a

frequenti controversie
, risponda non meno alle necessita del presente,

che alle esigenze dell' avvenire.

La stessa Opinione, del 19 Febbraio, N. 50, annunzia che gia la rea-

zione si agita in Fermo, per impedire la sottoscrizione ai sussidii contro

il brigantaggio, e insinua. che il Governo riguarda come fatti legalmente
incriminabili quelli che fossero diretti ad attraversarsi a tal dimostrazio-

ne patriottica, fosse pure col negare, nel segreto della Confessione, la sa-

cramentale assoluzione. E subito appresso aggiunge esserle scritto da

Popoli,che fu denunziato all'autorita giudiziaria, appunto come un delitto,
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che erano stati interdetti dal Ministero del Sacramento della penitenza
certi preli per aver sottoscritto al noto indirizzo scismatico della combric-

cola torinese, e per aver poscia rifiutato di tirmare una ritraltazione, che il

Vicario di Valva esigeva per mezzo dell'Arciprete di Popoli. E certo si ca-

pisce che il Pisanelli si senta trafitto dalle pene canoniche inflitte ai com-

plici di chi, per suo servigio, si fa banditore di scisma. Difatto egli puo

guardare questa faccenda come cosa sua, tanto e 1'impegno con cui egli

promuove 1' opera di quella congrega di scismatici. E ne sta in prova
una Circolare, di cui leggesi il testo mWAmornia, N. 40, del 17 Feb-

braio; da cui risulta, che il Pisanelli mando attorno a sollecitare i preli ed

i Superior! dei Religiosi, affinche dovessero associarsi ad un giornale che

si pubblica in Torino, per cura di cotesta combriccola di apostali, e che

venne islituito per viemeglio diflbndere le dottrine d' un periodico, teste

condannato dalla sacra Congregazione dell'Indice, come abbiam rifcrito

nel precedente quaderno. Tal cosa fece nausea persino alia Presse di Pa-

rigi, a cui la persistenza in bandirequelle dottrine ispiro questo giudizio:

Questo fatto in se medesimo non avrebbe che una mediocre importan-

za, se non attestasse nel capo del partito derico-liberale 1' intenzione for-

niale di mettersi in lotta diretta coll'autorita spiritualc e la disciplina ec-

clesiastica. II qual giudizio e, per un altro verso, confortato dalle lodi,

con cui cotesto periodico fu mentovato dal giornale protestante di Lon-

dra, intitolato : The Colonial Church Chronicle
, Missionary Journal; il

quale discorrendo dei progress! del protestantesimo in Italia
a
ne reca

gran parte del merito all' associazione clerico liberate, al diario da essa

istituito col titolo: La colonna di fuoco ,
al misero Mons. Caputo ed ai

suoi complici operanti ora a Napoli ed a Torino.

Ma al Pisanelli non basta di pagare a contanti gli apostati, perche la-

trino contro il Papa e la Chiesa; vuole anche ordinarli a Gerarchia
;
e per-

cio si studia di intrudere cattivi preli, o almeno suoi aderenti, in tutti gli

uffizii e benefizii vacant!. Di qui nasce nell'autorita ecclesiaslica la neces-

sita di aprir bene gli occhi sopra i soggelti proposti dal Governo, il quale

alia sua volta, quando incontra difficolta, la vuol troncala colle vessazioni

fisrali e con la forza. Eccone in prova un fatto, che noi riferiamo con le

parole stesse della Presse di Parigi, che cerlo non e sospelta di parteg-

giare pei clcricali: La Chiesa liberain libero Stato. Fuori di questa mas-

sima, il potere civile in Italia precede di errori in error!, e finisce per
arrivare alia persecuzione, all'ingiuslizia, al furore. Noi abbiamo gia in-

traltenuto i nostri leltori inlorno al conflillo che si e elevato tra il Mini-

slro della giuslizia e dei culli e Monsig. Gaccia, Yicario Capilolare di

Milano, a proposilo della nomina di tre canonic! della catledrale di Mi-

lano. Questi canonici
,

nominal! da Monsig. Caccia, furono respinli dal

Ministro della giuslizia ;
il quale ha credulo doverne nominare allri

;
a

cui necessariamente Monsig. Caccia ha negalo 1'investitura ecclesiastica.

II Governo non sapendo piu, senza dnbbio, come continuare a fomentare
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la lolta, ha fatto operare al Vescoyo una minuta perquisizione ,
la quale

non duro meno di cinque ore, senza pero produrre alcun risultato. Simili

abusi debbono essere denunciati e biasimati .energicamente. // Clero in

Italia ha una posizione anormale, la legislazione penale che lo riguar-

da e mostruosa.

4. Di pari passo con la persecuzione religiosa camraina I

1

assassinio dei

popoli , per lo scialacquo del pubblico erario e il continuo moltiplicarsi

d' imprestiti ,
debiti e balzelli. II Minghetti ,

Ministro delle Finanze ,

dovette confessare apertamente ,
nella tornata del 14 Febbraio

,
alia Ca-

fliera dei Deputati ,
che la condizione delle Finanze e spaventosa. L' es-

posizione ch' egli ne fece
,
la quale occupa niente meno che 15 fitte co-

lonne degli AttiufficiaU, N. 1023 e 1024, stara come un monumentope-
*enne della insigne capacita che hanno i rivoluzionarii, per ispalancare YO-

.ragini, in cui sprofondare le sostanze rapite ai popoli. Dal 1814 al 1848

i prestiti contratti da Casa Savoia salirono a soli 133 milioni di franchi ;

-ma spuntata appena la liberta
,

si dovette ricorrere ad un imprestito di

.50 milioni
; poi, di mano in mano

, procedendo a centinaia di milioni,

.si giunse a tale, che, dopo raddoppiati e triplicati i tributi e balzelli d' o-

gni ragione ,
il debito pubblico diYenne enorme. Son pochi mesi appe-

na, e il Bastogi otteneva facolta di contrarre un imprestito di 500 milio-

$d effettivi, che non tardarono ad essere sciupati come gli altri
;
ed ecco

ora il Minghetti venire innanzi ai Deputati ,
e chiedere loro un altro

imprestito di 700 milioni effettivi , pei quali il debito pubhlico raggiun-

.gera 1' enorme somma di fr. 4,649,197,241.60; ossia quattro mita

milioni, seicento quarantanove milioni, cento novantasette mila e du-

cento quarantun franco. E la ragione di questo crescere ben si \ede da

cio che scrisse il Minghetti nel disegno di legge per questo nuovo im-

prestito. II disavanzo pel solo 1862 e di franchi 374, 605, 929. 71
;
e

vpel 1863 si preYede non ininore di franchi 353,939,795. 49.

Ognuno capisce tutto da se, che il semplice annunzio del doversi con-

trarre, a carico dei popoli, un nuovo debito di 700 milioni effettim ,
i

quali per le usure dei banchieri sararmo in Yerita non meno di mille rni-

lioni, gitto lo sgomento in tutti. Tal notizia, dice YOpinione, e caduta

sulla Borsa come il fulmine. Ma chi Ya oltre alle ragioni d' interesse ,

ha ben d'onde sentirsi compreso di piii gravi timori. Difatto 1' Opinione

-aiedesima confessa che se si fosse Yoluto sopperire soltanto ai bisogni

del presente ,
non occorreva al cerlo di un imprestito di 700 milioni.

iSasce pertanto un giusto sospetto che si ripela nel 1863 cio che avven-

ne appunto sul cominciare del 1859
; quando, senza manifesta ed urgente

'jiecessita, fu chiesto ed ottenuto un imprestito di qualche centinaio di

imiiioni ,
i quali dovean servire ad allestire la guerra , gia macchinata a

Plomfaieres, econdotta poi contro 1' Austria, con quel risultato che tutti

-sanno. Ora lo stato presente deil'Europa ben lascia luogo a paventare lo

sc^ppio di qualche Yasto incendio
, poiche i GoVerni riYoluzionarii noa
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sogliono mai lasciar passare congiunture simiglianti ,
senza provarsi di

sfruttare a proprio vantaggio le scissure, le rivalita, gl'impacci, onde sono

infiacchite le altre Potenze.

Per colmo alia misura, il Minghetti si protesto ben chiaro, che anche

con tutti i settecento milioni chiesti, le Finanze sarebbero ben lontane

dall'essere ristaurate. Che a tal fine bisognerebbe fare per quattr' anni

1'economia di oltre a cento milioni, e crescere le rendite di almeno cento

cinquanta milioni; crescere i tributi sopra la rcndita mobile; estendere

ad alcune province, che ne vanno immuni, le tasse o la privativa sopra
il sale ed i tabaccbi

; suggettare a taglie varii beni che ne sono esenti
;
e

cercare nuove sorgenti di rendita fiscale. Ne questo assicura pienamente
1'assetto delle finanze, se non nel caso che nulla avvenga di straordina-

rio. Imperocche, se qualche mutazione o contingenza politica si offerisse

tra quelle che sono facili a prevedere, sarebbe necessila il ricorrere a

nuovi sacrifizii. Intanto 222 milioni si potranno ricavare dalla vendita dei

beni confiscati alia Chiesa e devoluti alia Cassa ecclesiastica, la quale
estendera la sua protezione in certe province che ne andarono immuni fin

qui; altri 218 mijioni dalla yendita di beni demaniali. Ove questo non

basti si supplira colla vendita delle strade ferrate, del rimanente dei beni

demaniali ed ecclesiastici, e delle Opere pie. Lasciamo a' nostri lettori il

conghietturare a quale sublimissimo grado di felicita debba giungere
1' Italia, procedendo i suoi rettori di questo passo innanzi.

5. Tranne le tornate, in cui avyennero i diverbii sopra le cosediPolo-

nia
,
ed in cui il Minghelti allieto il Carnevale dei Deputati col chiedere

loro lo scotto di 700 milioni
,

le altre o si passarono in cicalecci sopra i

parziali bilanci del Ministero
,
o in isterili relazioni di petizioni ,

o in ba-

ruffe personali tra gli onorevoli. Ma spesso ancora , essendo i Deputati

troppo stanchi dalle veglie e dai festini, in cui spendeano la notte, la Ca-

mera si trovava spopolata , e gli onorevoli accorsi in numero si scarso ,

che bisognava rimandarli a casa, senza far nulla. Di che finalmente si tolse

il partito di prorogare le sedute iin dopo tinito il Carnevale.

II.

COSE STRANIERE.

FRAINCIA 1. Discussione sopra 1'indirizzo nel Corpo legislativo ;
ammonizio-

ne a' giornali 2. Spiegazioni chieste dal La Tour , e date dal Comrnis-

sario Quin sopra la quistione Romana 3. Parole del sig. Kolb Ber-

nard e di Giulio Favre 4. Discorso del sig. Keller 5. Dichiarazioni

ufficiali del sig. Billault 6. Votazione e presentazione dell'iudirizzo ;

risposta dell' Imperatore 7. Contegno del Governo imperiale circa i

moti della Polonia.

1. Ricevendo 1'indirizzo di risposta del Scnato, 1'imperatore Napoleo-

ne III , con sentite parole di compiacimento, ringrazio caldamente i Se-



CONTEMPORANEA 625

aatori della pienissima approvazione che cosi si era data alia sua politica,

del sensi di devozione che si erano espressi alia sua dinastia, aggiun-

gendo che soprattutto cagionavagli soddisfazione I' unanimita del voto.

Onde parve che egli contasse proprio per nulla 1' unico voto contrario ,

deposto, con tanta ostentazione, nell'urna dal Principe Napoleone. Ma in

quelle parole di Napoleone III vollero alcuni ravvisare anche una specie

di raccomandazione al Corpo legislatiyo, affinche, emulando il senno dei

Senatori
,
non si travagliassero a giostrare e disputare per intiere setti-

mane in proporre, sostencre
, impugnare, respingere modificazioni allo

schema d' indirizzo
,
con perdita di tempo e non senza disturho del

pubblico, sopra cui gli accesi dibattimenti parlamentari fanno sempre una

<certa impressione in Francia. E di fatto la discussione al Gorpo legisla-

tive coroinciava alquanto a scaldarsi per tre punti capitali: cioe I.
9

la

politica interna, massime rispetto alia liberta di stampa e delle elezioni;

2." la polilica esterna per la guerra del Messico; 3. la quistione italiana.

L'ardore gia si veniva cornunicando ai giornali ;
onde la provyida

mano del Ministro sopra gli affari interni accorse prontamente al riparo,

mettendo uno spegnitoio sopra le prime fiammelle
,

col mandare ai Di*

rettori dei precipui giornali un Comunicato, in cui si ricordayano le pre-

scrizioni della legge intorno ai limit! impost! per la pubblicazione dei di-

battimenti delle Camere, astenendosi da discorsi e da giudizii che potes-

sero alterarne 1' indole. II che fu riguardato da tutti come un ordine di

pubblicare semplicemente il reso conto ufficiale
,
senza aggiunger altro.

Parecchi se ne dolsero assai, altri brontolarono modestamente
;
alia fine

il Constitutional USCL fuora a spiegare che il Comunicato non si doyea

intendere cosi a rigore ; e, di buona o di mala voglia, tutti yi si accon-

ciarono. Con qnesto fu preyenuto ogni rischio di disturbi che poteano
nascere dalla rispondenza, o dal contrasto, che aveano cominciato a tro~

yare fuor della Camera i caldi discorsi dei famosi cinque repubblicani ,

per far yalere certe modificazioni da essi proposte all' indirizzo
,
yuoi

per dolersi che la stampa era inceppata, yuoi per biasimare la spedizio-

ne del Messico, yuoi per incalzare il Governo a dipartirsi da Roma. La-

onde essendo riusciti a vuoto i loro sforzi
,
non ci dimoreremo a com-

pendiare quelle discussioni
, dopo le quali 1' indirizzo fu approvato tal

quale era stato proposto.
2. Bensi riputiamo necessario di recare qui varii tratti dei discorsi te-

nuti e delle spiegazioni date ufficialmente sopra la quistione italiana e lo

sgombero di Roma
; perche possono giovare a mettere in luce come sia-

no apprezzati cola gli avvenimenti d' Italia
,
e quali siano per ora i pro-

posit! di quel Governo. Nella tornala del 10 Febbraio il deputato conte

de la Tour voile avere uno schiarimento che egli propose in quest!

termini: Fu interpretata in due modi divers! nella Camera la frase

seguente : II Corpo legislative vi approva, o Sire, perche tenete con

man ferma la bilancia eguale tra i due grand! interessi che si agi-
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tano in Italia. Alcuni Deputati sono inclinati a credere che con qae~
ste parole la commissione ha inteso di appoggiare egualmente funitfa

italiana e 1'indipendenza del Papato. Altri Depulati, e io sono del loro-

avviso, credono e sperano inyece, che la Commissione con queste pa-
role yolle ringraziare 1'Imperatore, pen-he protegge con eguale soiled-

tudine i due grandi interessi ricordati nel discorso del trono: 1'indi-

pendenza dell'Italia e quella del Papato. Pregherei adunque la Cora-

missione di yolere bene precisare il suo pensiero sopra questo punto .

Levossi a rispondergli il sig. Quin ,
membro della Commissione

che avea compilato 1'indirizzo, e dovea conoscerne il senso; e detto

che in yerita 1'Imperatore scorgeva in Italia due interessi opposti,

ch'cgli proponevasi di conciliare, aggiunse, il senso delle accennatc

parole esser questo : che la Francia osserya con occhio beneyolo gli

sforzi di quel popolo per assicurare le sue instituzioni sul doppio fonda-

mento dell'ordine e della liberta
;
ma non pud approvare altrc ten-

derize. La Francia non deve dare Roma agli Italiani; inyece un gran-
de interesse religioso e politico le comanda di conservare Roma alia,

S. Sede; 1'Imperatore non manco a questa sua doppia missione : la

Commissione fu lieta di troyare
,
nei document! ufliciali sottoposti alia

Camera, la traccia di speranze liberali date dalla Corte di Roma
; ella

ne attende con liducia 1'adempimento. Senza dubbio non si ottenne lo

scopo; ma aU'esterno le difiicolta scompaiono, aH'interno gli animi si

acchetano
;
non possiamo adunque non pregare 1' Imperatore a perse-

ycrare in questa yia, nella quale e applaudito dal paese. Eecoyi il

senso del nostro testo, e la Commissione spera di ayer interprelato fe-

delmente i sentimenti del Corpo legislatiyo .

3. E naturale assai che tale spiegazione e tali disegni non abbiano

interamente appagato il sig. Kolb Bernard, il quale, da buon caltolico,

vorrebbe riparate le ingiustizie commesse contro la Santa Sede, e non,

yede come, tenendosi il Piemonte cio che ha rubato, e lasciando al Papa
il poco che gli resta, possa essere efficacemente guarentita la indipen-
denza della Santa Sede. Ond' egli ayea detto chiaro quali fossero i yeri

mezzi da riuscire all'intento, discorrendola nel modo seguente.

Bisogna tener conto di quell' ordine, nel quale 1'autorita pontiflcfa

troyaya le sue condizioni d'indipendenza e le sue garanzie di sicurezza r

per 1'esistenza degli Stati secondarii da cui essa era circondata, e che le

erano come una difesa e una barriera. Bisogna ritornare all' idea yera,

pratica, efficace, per garantire nell' istesso tempo 1'indipendenza dell'I-

talia e 1'indipendenza della Santa Sede; 1' idea della confcderazione r

quale e stata prodotta sul campo di battaglia di Solferino, e tale che Than-

no manifestamente giustificata i fatti compiuti e 1'anarchia crescente che

regna nelle province italiane. Io non conosco unita d' Italia, esclamava

nel suo linguaggio giudizioso e animate, uno dei nostri eloquenti collegbi,

nella sessione del 1861. Ignore, se, dopo d'allora, yi possano esseie
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persone che abbiano conosciuta questa unita : io certamente non sono nel

numero di questi.

La yerita, 1'evidenza, cio che mi apparisce, e che 1' opera dell' uni-

ta, quand'anchc non fosse condannala dalla natura delle cose, e troppo
ardua per il Piemonte. Egli vuole Roma e Venezia. Ma che ha egli mai

fatto del regno di Napoli, benche si pretenda essersi spontaneamenle a

lui dato? Io mi limito a questa questionc. La cognizione dei falli basla

a rispondervi, e non amo di rinnovare i lamentevoli particolari. Ma quel-
lo che e d' uopo di dire, si e, che questa monotonia di yiolenze, alia

quale sembra ridursi ttitta la scienza amministrati\Ta del Piemonte, stra-

zia ed accuora la pubblica opinionc: essa ne domanda la fine. Essa chie-

de, che in Italia tutto sia rimesso al suo posto : le cose e gli uomini :

quegli uomini soprattutto che, per ricompensa della nostra generosita e

dei nostri sacrifizii, si sono fatti proyocatori della Francia e del suo Go-

verno, e che si credono potenti, perche hanno fatto del pugnale un prin-

cipio. Bisogna che tutto sia rimesso al suo posto in Italia. Osero io dire,

che 1'iniziatiya di questa opera appartiene alia Francia?

Ad ogni modo e certo, che le spiegazioni del sig. Quin non satisfe-

cero al sig. Giulio Fayre, il quale insistelte per Io sgombero di Roma,
dicendo tuttayia parole che mostrano com' egli, nernico del Cattolicismo

e della Soyranita del Papa, tutlayia conosce quanto sia doyerosa e su-

blime la resistenza opposta da Pio IX alia abdicazione, che gli si volea

imporre, sotto forma di conciliazione coll' usurpatore degli Stati della

Chiesa. Non nego che la Sovranila temporale sia una grande istituzio-

ne; essa e antica ed ebbe i suoi giorni di splendore ; possiede memorie,
che fanno la sua maesta e la sua forza.... Consultero i documenti diplo-

matici. Che cosa risponde il Papa all'Imperatore? E che! Mi si chic-

de di scendere a trattazioni ! Ma yoi mi avete spogliato 1 Pretendele con-

servare il potere temporale? Ma yoi 1' ayete mutilato ! Lo devo alia vo-

stra autorita se fui spossessato dei miei Stati! Prima di tutto chiedo di

essere ristabilito nelle proyince toltemi ! E qui cito molti brani della let-

tera dell' Imperatore del 20 di Maggio scorso e delle note di Thouvenel,

nelle quali si parla del rifmto del Papa: poscia prosegui : Signori, la co-

scienza d'un yecchio venerando e un muro di bronzo
; egli respinge ogni

bruttura, che nel suo senso Io macchiercbbe, se facesse qualche conces-

sione contraria ai suoi giuramenti....

4. Parlo pure con grande schiettezza il sig. Keller, di cui vorremmo

poter ristampare da capo a fondo 1'eloquente discorso; ma basti recar-

ne alcuni splendidi squarci ,
in cui ritrasse al yivo le condizioni in cui

fu gettata 1' Italia, caduta sotto il giogo della riyoluzione; condizioni che

appaiono tanto piu misere e degne di compianto e di orrore ^
,
in quanto

\ II sig. Keller allege la teslimonianza di un Delia Rocco, picmontrse, per prorare il numfi-

ro tragrande di infelici stipati, senza processo, nelle career! del Regno. II generale JDella Rocca,

Serie V, vol. V, fasc. 311. 40 28 Febbraro 1863.
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dal confronto con cio che accadeva sotto i preceduti Govern], ed accade

iuttavia nelle poche province rimaste alia Santa Sede, ben comparisce,
in tutta la sua nefandezza, la tirannide settaria

;
tirannide crudele, rapa-

ce e sanguinaria oltre misura, e pur soslenuta diplomaticamente da

quell' Inghilterra, la quale non cessava di vessare i legittimi sovrani, per-
-che si guardassero bene dal reprimere le cospirazioni de' felloni e tra-

ditori onde le sette aveanli circondati.

Qual e la parte dell' impegno, disse il Keller, cbe ci ritiene a Roma?
Ti ha un'obbligazioned'onore, cui per nessun motive possiamo sottrarci?

Oppure vi sarebbe egli a Torino un diritto che avrebbe lo stesso peso nel-

ia bilancia? Vi sarebbero alcuni principii di diritto pubblico favorevoli al

Piemonte, contrarii a Roma e che potrebbero liberare la Francia dalla

sua parola d' onore? Ecco quel che importa di sapere.

Questa spiegazione sarebbe utile anche al di la delle Alpi ; poiche si

hanno gli occhi tissi sopra di noi. L'opera fittizia deH'unita italiana ha ri-

cevulo una grande parte dellasua forza dagli incoraggiamenti veriosup-
posti della Francia

;
ma basto una mutazione di persone e di linguaggio

per produrre in Italia una grande calma ed una maggiore rassegnazione.
L' argomento del sig. Favre, che si e altresi prodotto in Senato, 1' argo-
mento del Piemonte e dell' Inghilterra e tratto dalla sovranita nazionale;

magica parola, che si invoca sempre e che deve troncare,ed all'occasio-

ne sfidare le obbligazioni. Giudichiamone il valore, senza riandare

passato e tenendo solamente conto dei fatti recenti. Se ascolliamo il mi-

nistro Peruzzi nella sua circolare di Dicembre scorso, 1' unita italiana ri-

splende del maggiore fulgore; nata dalla volonta unanime dei popoli,
non ha d' uopo di conferma. E questo un sublime linguaggio, che illude

i signori Favre ed Ollivier : ma, un mese dopo, un Deputato della Sicilia

affermava il contrario e rifiutava di sedere in Parlamento, che rappresen-
ta solo 1' infima minorita della nazione. Chi di loro ha ragione? Lasciamo

parlare le cifre ed i fatti. In questi di a Firenze un collegio elettorale, che

avea 1200 elettori, diede al sig. Peruzzi appena 300 o 400 votiiilnume-

ro degli assenti fu tale, che ne egli ne i suoi colleghi ,
eccetto un solo,

non poterono essere eletti al primo scrutinio. A. Napoli un collegio dei piu
numerosi non ebbe che 57 votanti

;
in una citta vicina a Napoli, i votanti

furono solamente tre
;
cosi il numero degli elettori divenne del tutto irri-

sorio. In occasione delle elezioni generali, il numero degli elettori era di

1,200,000 e il Parlamento di Torino fu costituito da 170,000 voti. Nelle

Due Sicilie i 120 Deputati non furono eletti che da 25,000 elettori, con-

dotti allo scrutinio da un esercito di 90 mila soldati !

Senatore, mamlo bandire una sua protestazione in contrario. Si vede che il sig. Senatore non.

Jesse gli Atti Ufficiali della Camera dei Deputati, dove si reca, sotto la tornata del 22 ]\
7

ovem-

ibre, una lettera citata dal Deputato De Cesare, e scritta tlal sig, Mazze de la Roche, che dice

.appunto cio che riferi il Keller. E vero il fatto; T'I fu solo uno sbaglio di norae.
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E dopo ayvenne questo fat to
,
che alTermo senza timpre d' essere

smentito, ed e che il numero sempre crescente dei prigionieri politici e

delle yittime sorpasso d' assai il. numero degli elettori. Lascio da parte

gli esigliati ed i morti combaltendo. Piu di 20,000 Siciliani lurono geltati
in carcere, condannati alia galera, alia prigionia, o confinati nelle isole.

Riguardo alle stragi ,
la comraissione del brigantaggio ha

verificatp,
che

per 4, o 500 miseri briganti, cui si da la caccia, ne furono fucilati 7000

(Nuovi rumori !)
. Chiedo che i piemontesi ritirino i loro 90 mila soldati, e

che jascinp
le popolazioni esprimere liberamente il loro pensiero. Riguar-

do ai modi di questa sovranita militare, lascerp parlare gli
stessi militari.

II gen. della Rocca afferma che di molti prigionieri non si conpscono i mo-
tivi del loro arreslo

;
che molti invece furono vittime dei briganti mede-

simi ! 11 Governo ilaliano adunque opera non meno arbitrariamente del

Governo cadulo. In qual modo sono trattati i prigionieri? Udite un testi-

mpnio : Non yidi
mai nulla di simile ! In una sola carcere ho visto 1300

prigionieri seminudi, rosi dai vermini, decimati dalla fame prima e po-
scia dai tifo ! II testimonio aggiunge: Appartengo al

partitp
dell'unita

italiana; ma non posso ammettere che nel 1863, sotto 1'eroe VittorioEm-

manuele, accadano tali cose nella libera Italia. E facile argomentare da

questi fatti lo stato presente del paese. Cinquantaquattro Vescoyi fuori

della legge; ecco^i la liberta di coscienzal Gli ufficii dei giornali invasi

e saccheggiati ; eccoyi la liberta di stampa 1 I furti e gli assassinii di pien

meriggio nelle maggiori citta, e le campagne devastate dai briganti e
sp-

vente dagli stessi piemontesi ;
eccoyi la sicurezza dei

cittap'ini
1 Quindi,

dopo due anni di esperienza, il
pppolo

e piu scontento, piii sventurato

che mai
;

il Piemonte non ha sull' Italia che il diritto della forza e della

conquista.
Consideriamo pra che cosa ayviene a Roma, in questo popolo con-

dannato all' immpbilita eterna. Non mi serviro d' una similitudine sfug-

gita, senza dubbio, al sig. Favre
;
diro lo stesso dell'ospitalita conceduta

a Francesco II. leri era conceduta ai Ronaparte; domani forse sara coa-

ce,ssa al sig. Favre mep'esimo...
Devo citare altre cifre. Inyece d\ 20,000 prigionieri politici, ne ve~

do appena 200; invece di 7000 uccisioni, ne ricordo una sola, quella

dell'assassino, di cui si yorrebbe fare un martire. Senza dubbio a Roma,
come a'apertutto, sonyi alcuni nobili che si credono ministri nati od al-

menp impiegati, e cheaper soddisfare ai sogni della loro ambizione, con-

sentirebbero di pagare i 50 fr. al Piemonte, inyece dei 20 chepagano ai

loro Governo; ma il vero popolo in Roma non teme ne le fucilazioni, ne

legravi tasse, e gode, sotto la nostra protezione, del privilegio di pptere
contemplare in lontananza tali benelizii dell'unita (Risa). Cio proviene,
anziche dagli uomini, p'alla

essenza del loro potere. A Torino si disprezza
la natura delle cose

;
si vive nelle utopie, che conduconp alia violenza.

A Roma i Papi spno
in mezzo alia popolazione ,

che essi hanno nutrito

da secoli, e di cui sono in qualche modo i creatori. Vi esiste la vita poli-
tica. Un Governo appoggiato sulle tradizioni e sul lungo consenso dei

poppli puo essere paterno e liberale, piii che qualunque altro
;
finche noa

abbia mancato alia sua missione, ha airitto al rispetto ed alia ricpnoscen-
za; ha "diritto p

1

i difendersi contro coloro che cpspirano;
ha diritto di

proteggere tutti contro le cupidigie dei suoi vicini; ha il dovere di mori-

re sulla breccia, piuttosto che abbandonare il suo paese alle avventure!
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5. Ma degno di speciale considerazione fu il discorso del sig. Billault,

Ministro incaricato di spiegare le intenzioni e difendere la poliiica del

Governo. Se qui fosse luogo da
cip,

e i dovuti riguardi eel consentisse-

ro, avremmo considerazioni gravi e molte da proporre intorno ai lalti

allegati ed alle teoriche poliliche del sig. Billault, quando si tratta di con-

ciliare gl' interessi dell assassinate con quelli dell'assassino. Ma ci e

duopo contentarci di riferire qui i tratli piu rilevanti di quel discorso,
lasciando al lottore il ponderarne la giustezza ,

mettendo a riscontro le

promesse e i fatti
,

si nguardo al Piemonte e si riguardo alia Santa Sede.

Egli, tra le altre cose, disse ancora le seguenti.
L'onorevole Favre terminava ieri il suo discorso dicendo che la poli-

iica della Francia, nellaquistione italiana, era o una impotenza od un equi-
YOCO. E facile dimostrare che non e ne 1'una cosa ne raltra. In questa
quistione si deve mettere innanzi a tulto non I'interesse italiano o ponti-
ficio, ma 1'interesse francese

(
Benissimo ! Benissimo !

)
. Sono precisa-

mente questi divers! opposti interessi che costituiscono la didicolta della

questione. Conyien dare a ciascheduno il grado e Timportanza che gli

convienc. II primp di quest' interessi, quello che le lotte secolari hanno
fatto prevalere, Tindipendenza dell' Italia

,
yinse a Magenta e a Solferi-

no. Questo interesse francese fu riconosciuto in ogni tempo dalla Francia.

A lato havvene un altro, secolare egualmente: 1'indipendenza del Santo

Padre. E questo egualmente un interesse francese sotto 1'aspetto politico,

perche, per una nazione prpfondamente cattolica, non e indifferente che

il capo della sua religione sia indipendente o schiavo (Approvazione] . Se
fosse nelle mani de' suoi rivali o de' suoi nemici

, potrebbe divenire per
essa I'islrumento di difficolta terribili. Sotto un altro aspetto ancora que-
sto interesse non e meno preponderance per la Francia. Ella domanda al

Governo di proteggere in casa sua la sicurezza, la proprieta, tutti i gran-
di diritti sociali. Forseche 1'interesse religioso non e uno di essi, e dei

piii eminent!? (Benissimo! Benissimo!) Forseche la protezione ,
che e

domandata per gl' interessi material!
,
non deve essere egualmente per

gl' interessi
spiritual!

? (Approvazione) E dunque questa queslione che

s' impone al dovere del Governo.
A canto di quest! due interessi, havvene un altro: ed e che gl' italia-

ni liberali dalle nostre arm! stabiliscano sulla noslra frontiera uua situa-

zione quieta e che il loro vicinato non divenga per noi una causa di tur-

bolenze. E questo pure un interesse francese; ma la Francia, che verso il

suo sangue per 1'indipendenza dell' Italia e per
lo ristabilimento del Pa-

pa sul suo trono
,
stima che questo terzo interesse non abbia per essa

un' importanza cosi forte come i prim! due.

Come gl' Italiani, divenuti indipendenti, ordineranno il loro paese?
Cio dee calere, prima che a noi, agl'ltaliani. L'indipendenza dell'Italia po-
teva rivestire due forme, quella della federazione o quella dell' unila. Se
la Francia non consultasse che il suo interesse egoistico, essa preferirebbe
in Italia una federazione

; poiche val meglio avere nella sua frontiera

un popolo, il cui organameoto non e per sua natura offensive, che un po-

polo ,
il cui concentramento puo creare una forza formidable (Approva-

zione
)

.

Nullameno, quando fu fatta 1' unita in Italia dall' impulso delte popo-
lazioni italiane, la Francia non credette vi si opponesse assolutamente il

suo interesse. Posto che 1' unita sia preferita alia federazione e sostituita
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dall'Italia alia forma indicata dai trattati, si presenta una quistione : Ro-
ma e essa necessaria all' Italia come capitale? Non esaminero questaqui-

-stipne al punto di vista itaiianp,
che eccito tante preoccupazioni : io non

chiederp se non siano mai esistite monarchic possenti divise da mole-
sle barriere (enclaves) ;

ma io dico che per la Francia
,
Roma rappre-

senta uno di quei grandi inleressi che teste segnalava come ibndamentali :

1' indipendenza della Santa Sede.

La questione cosi per noi si presenta. Abhiamo iu cospetto due op-

])osti interessi : 1'uno di primo ordinc per la Francia, Roma che assicura

1 indipendenza della Santa Sede
;
e 1'allro, secondario per noi ,

Roma
capitale dell' Italia. Prima di csaniinare in quale misura

j'interesse
fran-

cese ci comanda di accettare la quistione cosi
posta,

io diro che la Fran-
cia non ha mai pennesso all

1

Italia di sperar Roma. L' Imperatore pas-
sando le Alpi voile assicurare 1' indipendenza degl' Italiani

rispeltp
allo

straniero
;
ma

, quanto al modo onde 1' Italia si fprmerebbe dopo, i prp-
dami dell' Imperatore ,

che non Io dicevano ,
dichiaravano al contrario

cnergicamente, per quanto concerne il potere temporale del Papato, che
noi non eravamo andati per abbaiterlo.

a Quindi, sin dal primo giqrno annunziavamo che la nostra baudiera
non assicurava che la liberazione dell'Italia; che la situazione pontiftcia
sarebbe mantenuta. Cio che 1' Imperatore dichiarava capitanando il suo

csercito, la diplomazia francese Io ripeteva e Io consacrava a Zurigo.

L'Imperalore Io ripeleva nel I860
, quando scriveva al re di Sardegna ,

che i dirilti della Santa Sede dovcvano essere rispettati. Lo ripeteva nel

1861, quando scriveva che il riconoscimenlo del regno d'ltalia per par-
te della Francia non avrebbe avuto per conseyuenza I' abbandono di Ro-
ma. Quindi, non pole mai esservi a questo riguardo incertezza nella po-
litica del Governo francese. Le parole dell' Imperatore , tutti i dispacci

diplomatic! del suo Governo dal 1861 al 1863, Io proclamavano, Io con-
fermavano ad ogni passo.

La Francia non deve ora abbandonare i suoi convincimenti. Noi dob-
Liamo considerare anzituttp il nostro interesse

;
del resto, non sono ben

sicuro che convenga all' Italia trasporlar su!)ilo la capitale a Roma posta
in rivoluzione. La quiele di Torino e forse preferibile pel Governo itaiia-

no alie agitazioni che Io aspetterebbero a Roma
(Benissimo) . II Governo

itaiiano non ha ora in Europa simpatie cllicaci
, fupri di qtielle della

Francia. Oltre Io stretto
,
esso ha le simpalie teoriche dell' Inghilterra.

J\ell'Europa centrale ha dei riconoscimenti provocati dal nostro appoggio,
ma credo che, se si impeguasse una lotta, lltalia non vi troverebbe alcun
aiuto efficace (Viva approvazione] . Io non sono sicuro che i voti impa-
zieuti dell' Italia sieno saggi e sicuri

;
ma sono sicuro che 1' interesse po-

litico e religioso della Francia e in opposizione coll' abbandono di Roma
(Benissimo I Benissimo \ ). Trovisi una combinazione liberale, che con-
-cilii gl' interessi del Papato e dell' Italia

;
cerchisi

,
che io non la credo

impossible. Ma tinche non si e trovala, non si domandi, no, alia politi-
ca

delja
Francia di sacrilicarsi ad una sola pretesa ! (approvazione} .

L' Italia trovasi in questo momento al bivio di due vie different!. Ella

pup lanciarsi nel movimento rivoluzipnario, fare appello agli uomini
, la

cui immaginazipne partorisce prodigii che la realta non coronerd mai !

^essa puo rischiare le sue fmanze, il suo organamento ,
la sua legisla-

aione, sinora incomplete ;
essa puo correre le avventure, marciare con-
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Iro Potenze preparate da gran tempo, energicamente organizzate, e con-
tro le quali i flutti rivqluzionarii vengono a frangersi. Dei risultali d'lm
siffatto sistema 1' Italia ha avuto un grande esempio. Quando nel 1849
1'eroico Carlo Alberto, abbandonato dalle passioni rivoluzionarie, direni

piuttosto, assalito da esse a Milano (si\ si I) quando 1'eroico, ma dispe-
rato Carlo Alberto andava a morire in Portogallo, egli pptea renders!

conto di cio che yale questo appoggio delle passioni rivoluzionarie, sem-
pre straniere a quella saggezza politica che fa la forza dei governi e del-
le nazioni. Ma 1' Italia ha un' altra prospettiya dinanzi a se

;
ella puo

continuare ad appoggiarsi sulla Francia, e all' ombra delle due bandiere
fraternamente unite, coll' appoggio dell' Europa, attendere ad ordinare il

paese, liberarlo dalle cause di debolezza che lo travagliano , inspirare
1'amicizia agli uni e il rispetto agli altri, aprirsi cosi.un grande ayyenire

( Approvazione ).

All'Italia tocca di scegliere; essa ha in tre anni ottenuti successi mara-

yigliosi, essa puo continuarli. 1 rami sparsi sono diyenuti un albero che
si dilata sotto i raggi della liherta

;
ma ella pensi che la qucrcia mette

dei secoli ad ottener la sua forza (Benissimol Benissimo !) e il tempo non

rispetla se non cio che esso stesso ha fondato! (Nuova e fragorosa appro-
vazione) Quanto all'Imperatore, egli continuera col

vpstro appoggio a la-

yorareaffine di conciliar 1'Italia e il Santo Padre, la liberta e la religione.

Egli yi meltera tanta maggiore perseyeranza quanto gli altri yi mettono

d'immobilita, cony into che in cio sta Tinteresse d' Italia, quello del Santo
Padre e quello della f'ede

;
convinto essere questo il

desiderip
del mon-

do cattolico e
soprattuttp

il voto della Francia (Benissimo! Benissimo!}.
6. Tutto 1' indirizzo fu yotato all' unanimita

, meno i yoli dei famosi

cinque repubblicani, quale era stato proposto dalla Commissione; quindi
una Deputazione ando presentarlo all'Imperatpre,

il quale se necompiac-
que mpltissimo, e rispose nei termini seguenti.

Signer Presidente. L' indirizzo che voi mi presentate, e una noyella

proya dell' accordo che esiste fra il Corpo legislatiyo e il mio Governo.

Ip la riceyo quindi colla piu yiva spddisfazione. Quest' accordo e piu in-

dispensabile che mai, in un'epoca, in cui su tutti i punti del globo la ye-
rita e oscurata da tante contrarie passioni. La Francia dev'essere forte

e quieta aH'interno, per essere sempre in grado d'esercitare la legittima
sua influenza in favore della giustizia e del progresso ,

il cui trionfo e

troppo di soyente compromesso dall' esagerazione dei partiti estremL
Una confidenza reciproca ha sempre fra di noi mantenuto le buone rela-

zipni. Essa e doyuta, senza dubbio, al sentimento patriottico che tutti ci

anima : ma, io godo nel riconoscerlo
,
la posizione del Presidente, che fa

parte ad un tempo del Goyerno e del Corpo legislative ,
influisce ancora

a questo felice nsultato. Continuate dunque, signer Presip'ente,
ad adem-

piere, come per lo passato, la nobile missione di raddolcireerendere piii

mtimi i nostri
rappprti officiali. Non cessate di farmi conpscere i deside-

rii e le osseryazioni della Camera, e siate presso di lei 1' interprete della

mia gratitudine e della mia beneyolenza .

Queste parole, che pur sembrano si chiare, diedero luogo a svariatis-

simi commenti, yolendo ciascuno trovaryi impegni o promesse riguar-
do alia politica interna oo

1

esterna. Di che non e bisogno a noi aggiunger
altro, ben sapendo che Napoleone III non e solito a metier fuori, innanzi

tempo ,
cio che ya designando per la sua dinaslia e 1'impero.
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7. Quanto alle cose di Polonia, il Governo imperiale si regge con som-
ftia circospezione. Un Deputato nel Corpo legislativo tolse un' occasione
hi gli si ofleriva propizia per perorare la causa degli insorti. Ma il Bill-

ault in sentenza replico asciutto, che era indecorosq per la Francia il ve-
nircosi per anni ed anni di seguito ripetendo sterili lamentazioni, quan-
dp era chiaro che non doveasi passare a' i'atti. Che inoltre non era da

pigliarsi
con tanto calore a discutere sopra moti

,
che in gran parte sonq

efletto d' una agitazione faziosa
;
e che la Polonia potea ripromettersi

piu e meglio dalle intenzioni liberali e generose dello Czar, che non da

intempestiye e sanguinose rivplture ,
onde non deriverebbe altro che

un aggravio a'suoi raali. E cosi fa ppsto One al discorso. Qualche centi-

naio di gioyani e studenti in Parigi si radunarono e corserp per le vie,

gridandp Viva la Polonia I Ma furono prontamente dispersi da guardie
di Polizia, che arrestarono una cinquantina dei meno docili. Si dice per
altro che il sig. Drouyn de Lhuys abbia e di viva voce presso 1'Amba-
sciadore

russp,
e perlscritto in un dispaccio diplomatico, significato al

Ooverno di Pietroburgo, con quanta soddisfazione si yedrebbe da Na-

ppleone III, che lo Czar desse alle cose di Polonia un indirizzo piu capace
di acquetare que' popoli, e usasse nella repressipne necessaria una tal

misura di moderazione, che
inyitasse alia conciliazione, invece di spin-

gere col rigore a disperata resistenza.

PRUSSIA 1. Celebrazione della festa naz^onale 2. Presentazione del bilancio

pel 1863 alia Dieta; dichiarazioni nel diario ulficiale 3. Schemi varii

d'indirizzo alRe; dichiarazione del Bismark 4. La Camera approva
1'indirizzo proposto dal Wirchow; il Re non vuole riceverlo da una De-
putazione; la Camera glielo spedisce per mano d'un iilRciale 5. Indi-
rizzi delle province di Posen e delle citta renane 6. Risposta del Re
alia Camera dei Deputati 7. Indirizzo della Camera dei Signori
8. Provvedimenti del Governo prussiano per 1' insurrezione della Polonia
D. Dichiarazioni del Bismark sopra il conlegno da osservare verso gT in-

sorti polacchi 10. Accordo slipulnto sopra cio col Governo russo
11. Opppsizione della maggioranza della Dieta airiiitervento della Prus-
sia nelle'cose di Polonia.

1. Con decreto del 3 Dicembre 1862 il Re avea ordinato che si do-

resse in quest' anno celebrare una festa nazionale, in commemorazione
del tratlalo di pace di Huberstbourg, e dei

gloripsi
fatti del popolo prus-

siano, che cinquant' anni fa, rispondendo alia chiamata del Re Federigo
Guglielmo III, si era levato in armi per riconquistare la sua indipenden-
za. Con altro decreto del 18 Gennaio, il Re ha partitamente indicate il

inodo con cui vuole, che sia festeggiato codesto anniversario. Alii ISFeb-

braio, con un servizio retigioso ,
doveansi rendere grazie a Dio pel cen-

tenario della
pace di Hubertsbourg e per la riscossa del 1813. Alii 17

Marzo si porra dal Re in Berlino la prima pietra di un mpnumento al de-

funto suo Padre; dopo la qual funzione saranno ivi convitati a banchetto
di Corte tutti i cavalieri insigniti della decorazione della croce di ferro

ed ivi residenti
;
nello stesso giorno, sotto la presidenza d' un Marescial-

lo o d'un Generale, s' imbandiranno banchetti
pei

veterani del 1813-15,
in Berlino, in Potsdam, Carlottemburg, in Koenigsberg, a Stettin, a Mag-
debourg, a Posen, a Breslaw, a Munster e a Coblentz, partecipandovi le

pilizie regolari delle guarnigioni. Questo decreto venne firmato da tutti

i Ministri.
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2. Tanto impegno per una festa popolare e militarc, che ricordi come
si rannodarono e si suggellarono col sangue e con le glorie i niu stretti

yincoli fra la Corona e la nazione, non puo certamente rccarsi ad altro

intento, che a premunire il trono contro gli attacchi gia imminenti di

quella rivoluzione cosmopolitica, la
cjuale

si studia di abbattere tulto cio

che non le serve o le resiste, e che m Prussia e gagliarda assai per nu-
mero e per forza di adcrcnli. II conflitto I'ra la Camera dci Deputati ed il

Governo, anziche sia mitigate nella sua asprezza, divenne piu implacabile
dall' ultima volta che ne discorremmo a' nostri lettori. Evidenteaiente la

maggioranza della Dieta intcndeva a porrc il Governo in tali condizioni,
da apparire fedifrago e violatorc della

Costituzipne in qualcuno dei punti

piu rilevanti e capaci di commoverc le moltitudini
;
ma il Governo stette-

cauto, e da parte sua fece per modo, che gli ostacoli alia conciliazione do-

vessero appunto recarsi alia indomabile pertinacia del parti to progressists
e democratico. Percio fu sollecito di presentare alia Camera elettiva il

bilanciodel 1863, perche, volendo, potesse discuterlo a suo bell' agio, e
convincersi della cura con cui il Governo moderava le spese, cosi che la*

deficienza fosse relativamente minima. Difatto, essendo le entrate calco-

late in talleri 137,744,159; le spese ordinarie non ascendercbbero che a

talleri 133,591, 355
;
e le spese slraordinarie a talleri 6,252,804; cioe

in tutto le spese sarebbero .di 139,844,159 talleri, con una deficienza di

2,100,000 ;
a cui si potrebbe sopperire coi risparmii delle annatc prece-

denti che, secondo le rcgole della Finanza prussiana, furono deposti nel-

la riserva del tesoro, e non sono computali nell'introito previsto.

Questa cpndizione dell'erario mostra chiaramente fjuarito siano infon-

date ed ingiuste le querimonie del partito di opposizione, che si arma di

pretesti di economia per attraversare in ogni cosa il Governo, e ridurre,

dove il potesse, a nulla i diritti della Corona. Vedutosi presentare il bi-

lancio del 1863, l'ppposizione capi
essere andato fallito il colpo, con cui

miraya
a fare che il Governo sciogliesse per la quarla volta la Camera,

c cosi desse un pretesto a nuove agitazioni. Allpra
si tralto fra i membri

di codesta turbolenta maggioranza, di dare tutti insieme la loro dimis-

sione dall' ufficio di Deputati ;
ma anche questo disegno fu abbandonato,

perche trapelo che il Re ed il Ministero, senza rimoversi punto dai lon>

proposili, si contenterebbero di far procedere alle elezioni parziali di nup-
yi Deputati da surrogareagli ascili. Pertanto si congegno un'altra macchi-

na
;
e fu presentato alia Commissione, designata per 1'esame del bilancio,

un disegno di risoluzione o legge ,
cosi concepito : La Camera dichia-

ra: 1.* che la legge, che dara asselto alle entrate ed alle spese del 1862,
dovra al tempo medesimo stabilire le somme, sino alle quali dovranno es-

sere civilmente mallevadori i Ministri, per le spese incostituzipnalmente
ordinate; 2.* che la violazione della Costituzione, commessa dai Ministri,

non deve impedire alia Camera di discutere il bilancio del 1863. Col

primo di questi articoli si voleva impacciare il Governo, facendo sottosta-

re i Ministri a pene non ancora sancite da veruna legge sopra la rispon-
sabilita ministeriale; col secondo si tenea in pronto un nuovo arsenale

ove prendere le armi a combattere il Governo. E per soprassello si pre-
tendea dai piu caldi che il Ministero dpvesse presentare un preientivo

pel 1862, ne piu ne meno che se non si fosse ancora speso un tallero.

Ma si capi che cosi eccedevasi ogni termine, e questa proposta fu reietta^
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II Governo punlo non ismarri alia yista di tanta ostinazione in cercare

-ogni maniera di rendere impossible la bramata conciliazione; mostro

anzi di non avvedersene, e fu confortato a questo contegno dalla rispon-
denza troyata nel popolo; il quale, senza badare ai rifiuti dei suoi rap-

presentanti, continue a pagare regqlarmente i balzelli e tributi d' ogni

ragione, ne piu ne meno che se il bilancio avesse oltenuto la piena ap-

provazione della Camera ; sicche, sotto questo riguardo, la Camera stessa

parve annullata neU'estimazione del popolo. II Ministro della Guerra le

presento tuttavia un nuovo disegno di legge sopra il servizio militare,

nel quale nulla si tolse di cio che diede origine al conflitto, ma sqno mo-
dificate alcune parti accessorie che toccano le spese. Poi una dichiarazio-

ne, stampata nel diario ufficiale, f'ece capire ai Deputati, che il Governo

non era
qbbligato

a compilare schemi di leggc, sol per dare pascolo al-

1'opposizione, e materia a ritiuti
; e che pero non si passerebbe ad altro,

ancorche richieslo da' bisogni dello Stato, se prima non fossero composti
i dissidii artificiesamente eccitali per fare conlrasto irragioneyole alle

leggi di Finanze.

3. Dal canto suo la maggioranza parlamentare non fu meno inflessibile

nel mantenere tutte le sue pretensioni ;
sicche le cose in Prussia vennero

a quelle stesse condizioni, in cui yersa il Goyerno austriaco rispetto al-

1' Ungheria; doye niuna delle parti ayyerse crede di poter cedere d' un

apice, senza irreparabile detrimento o dei diritti del popolo o di quelli
della Corona; e per altra parte il corapimento ,

cbe e r unico mezzo di

accordo, diyiene sempre piu impossibile. Di cbe si ebbeproya manifesta

nella peryicacia con cui i liberali Prussian!, dopo le tante dichiarazioni

contrarie del Re, persistettero in yoler separare il Re dal Ministero, af-

fettando profonda deyozione a quello, e gravando questo di capital! ac-

cuse, cbe si yollero ribadite nell' indirizzo di risposta al discorsp della

Corona. Tre furono gli schemi proposti; uno dal sig. DeWinke, il quale
era almeno temperate nelle forme, rispettosq

nelle parole, ed ossequente
al Re, mantenendo la sostanza delle pretensioni degli oppositori; un se-

condo del Reichensperger, piu benigno, piu vago, e che forse ayreblje

aperto qualche adito a pratiche di accordo
;
un terzo dal Wirchqw, rigi-

dp, tiero, disdegnoso contro i Ministri, altiero yersp il Re, carico delle

piu nere tinte, e poco meno che in atto di minacciare la guerra ciyile.

Fu npminata una commissione di 21 Deputato per discutere questi tre di-

5egni, e fare la scelta di quello che fosse da suggeUare all'approvazione
della Camera. In breye fu manifesto che i 21 inchinavano a preferire lo

schema del Wirchow, che era un' aspra parafrasi del discorso del Presi-

dente Grabow, riuscito cosi acerbo pel Goyerno.

Saputo che a queslo piegayano i Commissarii
,

il signer Bismark si

reco al loro consesso: loro signitico che riserbavasi a piu ampie spiega-

^ipni per una tornata pubblica della Camera
,
ma dichiaro di essere ob-

bligato ad ammonirli
,
che riflettessero, esseryi un limite alle cose che si

possono dire al Re di Prussia
;
e che doye essi

durasserp
nel proposito di

accettare lo schema del Wirchow, senza temperarne la forma e la sostan-

za, egli per certo non potrebbe consigliare a S. M. di accettare siilatto

indirizzo. Ma le furono parole gittate al yento.

4. La Commissione dei 21 accetto lo schema del Wirchow ,
di cui i

nostri lettori potranno ayere sufficiente concetto dalla risposta del Re
,

<che riferiremo a suo luogo. La Camera aderi al giudizio della Coramis-
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sione, e con 229 voti contro 68 dicde la propria sanzione a quella demo*
cratica scrittura;]a quale, premesse alcune frasi di fedelta al He, da capo
a fondo spirava i sensi duri e minacciosi di cui si risentono le parole se-

guenti : Noi speriamo che la saggezza del Re sapra disccrnere tra la voce

legale del peputati, ed i consigli di uomini che coprono col nome del Re
gl'interessi d'una fazione. Come rappresentanti del paese dobbiam di-

chiarare solennemente, che la pace dentro e la forza -verso quei di fuori

non sono
possibili ,

che nicdiante il ritorno ad uno stato costituzionale .

Come cio pervenne a notizia del Governo, il signor Bismark scrisse al

Presidente della Camera elettiva, sig. Grabow, una lettera per significar-

gli, che il Re non giudicava opportune di ammettere alia sua presenza la

Deputazione, incaricata di presentargli un tale indirizzo
;
ma che era in

facolta del Presidcnle di farlo giungere alle mani del Re o direttamente

per quella via che piu gli paressc conveniente, o per mezzo del Minislro

che proferivasi disposto a servirlo. La Camera ,
aderendo alia proposta

del Presidente, decise nella tornata del 31 Gennaio
,
che s'inyiasse 1' in-

dirizzo al Re direttamenle , parendo cosa sconveniente che si ricorresse

al Ministro per presentarc al Sovrano un atto di accusa contro il Ministro

stesso. Percio 1' indirizzo ill spedito al Gabinetto particolare del Re per
mano del capo della Segreteria della Camera.

5. Era agevole prevedere qual conto si farebhe dal Re di tal manife-

stazione della Camera. Imperocche avendo egli ,
un quindici giorni in-

nanzi, ricevuti dalle province di Posen e dagli abitanti di 16 citta dclle

province del Reno e di Westfalia indirizzi molto rispettosi nella forma ,

benche nella sustauza concordassero con (jiiello approvato poi dalla Ca-

mera, il Re, sotto il 16 Gennaio
,
loro rispose per iscritto, ribattendo ad

una ad una le imputazioni falte al Ministero, dimoslrando 1'insussistenza

di parecchie accuse, lagnandosi di cerli giudizii ingiusli, e dolendosi di

veder tanto frantese e mal apprezzate le sue migliori intenzioni pel bene
dei popoli ;

ma rinnovando 1' assicurazione che nulla erasi operato dal

Ministero senza il volcre e il consenso del Re
,

il quale si protestava fer-

mo nella risoluzione di compiere i disegni i'atti pel riordinamento dell' e-

sercito, e continuarea riscuotere le imposte, qualora la Camera persi-
stesse nella sua ostinazione a respingere il bilancio.

6. E in questi sensi appunto vennedettata la risposta del Re all' indi-

rizzo dei Deputati ; ppiche ben potea egli , per motive di decoro e per

rispetto alia propria dignita, rifuitarsi a riccvere la Deputazione, che in

certo modo sarebbe venuta di persona a gitiargli in faccia una sfida
;
ma

non potea, senza violare 1'articolo 43 della Costituzione
,
ricusare di ri-

cevere 1'indirizzo stesso. Codesta risposta ,
firmata dal solo Re

,
fu spe-

dita al Presidente Grabow, il quale la lesse alia Camera
,
stando tutti ia

piedi a udirla. Essa era del tcnorc segucnte.
Ho ricevuto 1' indirizzo che la Camera dei Deputati ha, nel giorno

29 dello scorso mese, deliberato di dirigermi. 11 suo contenuto, non che

la via per cui mi e pervenuto, mi fannq credere che la Camera voglia
conoscere il mio modo di pensare, la mia volonta personale. Percio ri-

yolgo alia Camera dei Deputati la mia reale parola, senza 1' interposizione
dei miei Ministri.

a L' indirizzo palesa che la Camera si e posta
in un' opposizione asso-

luta col mio Governo. Si accusano i Ministri di avere, dopo la chiusa del-

1' ultima tornata della Dieta, continuato, in opposizione alia costituzione,
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I'amministrazione senza bilancio legale; diavereammesse spese, espres-
samenle reiette per deliberazione della Camera, e di essersi con cio rest

colpevoli di lesione dell' art. 99 della costituzione. Per verita la Camera

La, a buon diritto, escluso ogni dubbio sopra la mia ferma e coscienziosa

volonta di mantenere la Coslituzione del paese; ma essa ha altresi intro-

dotto come fatti
,
a base delle accuse di lesa Costituzione, ordini del mio

Governo, che furono emanati colla mia approyazione. lo non avrei ac-

cpnsenlito a quegli ordini, se ayessi potuto riconqscere
in essi una le-

sione alia Costituzione; e deggio con pieno convincimento respingere
come infondata tal accusa mossa contro il mio Goyerno.

La Camera del Deputati ha fatto uso del suo diritto costituzionale nel

concorrere, per tissare il bilancio dello Stato, in tal maniera
,
che si ren-

deva impossibile al mio Governo
,
come lo aveva egli stessq dichiaratq

replicate volte, di dare la propria adesione alle deliberazioni ineseguibili
della Camera. Facendo parimenti uso del suo diritto costituzionale, la

Camera dei Signori ha rifwtato il bilancio dello Stato per 1'anno 1862,
modificato dalla Camera dei Deputati cosi, che era divenuto ineseguibile.

Ora siccome
,
a tenore della costituzione

,
era divenuto

impossibile
di fissare questo bilancio pel periodo della sessione della Dieta dell' anno

passatq ;
e siccome, per questo casq,

la costituzione non contiene qual-
siasi disposizione, egli e inconcepibilechela Camera dei Deputati voglia

riguardare come una lesione della costituzione 1' avere il mio Governo
continuato 1' amministrazione, senza che sia stato tissato legalmente il bi-

lancio. Deggio piuttosto ritenere che la Camera dei Deputati oltrepassi le

sue facolta costituzionali, volendo considerare come definitiyamente re-

golatrici pel mio Governo le sue deliberazioni unilateral}, circa 1'appro-
yare o rigettare il bilancio dello Stato. L'indirizzq designa come il supre-
mo diritto della Rappresentanza del popolo il diritto di

approyare
le spe-

se. Anch'io riconosco questo diritto, e lo rispettero e sosterro, sinche ne

trovero la base nella Costituzione. Deggio pero rendere avvertita la Ca-

mera, che
,
secondo la costiluzione, sono i membri di amendue le Camere

della Dieta quelli, che rappresentano la totalitd del popolo, e che il bi-

lancio dello Stato non puo essere fissato se non mediante una legge,

cioe, mediante una deliberazione concorde delle due Camere della Dieta

della Monarchia, da me approvata. Se tale accqrdo non pole conseguirsi,
era doyere del Governo di continuare senza interruzione 1' amministra-

zione, sinche 1'accordo si fosse ottenuto. Non operando cosi, avrebbe ope-
rate in modo inescusabile.

Mi sorprende poi in sommo grado che si dichiari nell' indirizzo che
-la nuova sessione ha incominciato senza che il mio Governo abbia alme-

no palesato col
f'attq

1' intenzione di far ritorno ad una regolare geslione
delle tinanze, edi sistemare sppra basi legali 1'esercitq

. Imperciocche,
si e in tal proposito passato intieramente sotto silenzio che

,
nel discor-

so d' apertura della Dieta generale del Regno, fu annunziato che verreb-

be presentato il preventive per gli anni 186$ e 1864, e cosi pure un

supplement alia legge del 3 Settembre 1814 sull'obbligo del servizio

mihtare; ed inoltre venne promesso, che sarebbero prodqtti per la suc-

cessiva approvazione della Camera dei Depulati i conti sugl'introiti e

sulle spese per i'anno 1862: il che avverra all'epoca
indicata dal mio

Ministro di tinanza. Come puo dunque la Camera dei Deputati BOB vedere,
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che al mio Governo sla a cuore grandemente di rimettere sopra una base

legale, quanto piu presto si possa, I'amministrazione clelle finanze?

Essendomi stall, in occasione dell' insorto conflitto, presentati da
molte Corporation! degli Stati, e dagli abitanti di molti Circoli del pae-
se, numerosi indirizzi, nei quali i soscriventi manifestarono la loro per-
sonale devozione e la loro approvaziorie agli ordini del mio Governo

,.

mi ha i'atla una ingrata impressione di vederli, nell' indirizzo della Camera

de'Deputati, designati come espressione di una piccola minoranza della

nazione, da lungq tempo non calcolata. lo ho ricevuto con soddisfazione

quelle manifestazioni, provenicnti da tulti gli Stati e da lutti gli ordini de'

miei sudditi fedeli, e deggio respingere come infondato il rimnroveroche

coloro, i quali vi hanno preso parte, stieno al di sotto di altri in quanto a

ledelta ed attaccamento alia loro patria prussiana; e cio tanto piu, perche
la Camera de' De.pulali non ptio ignorare cio che ho risposto a quegl' indi-

rizzi, e come ho espresso la personale mia gratitudine.
La Camera dei Deputati ha inoltre posto in campo tin' accusa di abu-

so del potere governativo riferendosi
,

in proya della medesima, alle

misure prese dal mio Governo contro singoli impiegali e soldati della

landwher, e contro la stampa. Siccome pcro non vennero in cio, e nem-
meno lo si asserisce, oltrepassate le facolta legali delle Autorita nell'eser-

cizio della disciplina ;
e siccome sulle avyenute trasgressioni della stampa

deggiono decidere i soli nostri tribunal!
,
cosi non era dato alia rappre-

sentanza del paese alcun motivo sufficiente di occuparsi di quegli avve-

nimenti, e di fame argomento di accusa.

La Camera dei Deputati dpvra riconoscere i limiti
, assegnati nella

Costituzione, ai different! poteri ; imperciocche sqlamcnte su questa base

e possibile un accordo relativamente a quegli obbietti, su cui si rende ne-

cessaria un'azionecomune del mio Governo colla rappresenlanza del mio

paese. Deploro profondamente la differenza di opinion! ,
manifestatasr

circa il modo di fissare il bilancio dello vStato. Ma non si puo conseguire
1' accordo sul bilancio, posponendo i diritti costituzionali della Corona e
della Camera dei Signori ;

non si puo, contro la Costituzione, attribute

esclusivamente alia Camera dei Deputati il dirilto di approvare o rifiulare

le spese dello Stato. E mio dovere, quale sovrano, di mantenere intatti

i poteri costituzionali della Corona
,
da me ereditati , perche in ess! ri-

conosco unacondizionenecessaria pel mantenimento della pace, per la pro-

sperita del paese e pel decoro della Prussia, nella sua posizioneeuropea.

Ayendo io, da un anno a questa parte, colla diminuzione di circa k

milioni di balzelli del popolo, come pure colla pronta adesione ai desi-

derii attuabili della sua rappresentanza , provatq che mi sta veramente a

cuore di procurare uncomponimento nell'opposizione, che ho trovato, si

nelle cose grandi come nelle piccole, alle misure del mio Governo; mi

riprqmetto che la Camera dei Deputati non lasciera uKeriormente senza

considerazione queste pruove di huon volere, e la invito sin d'ora a

provarmi per parte sua che second! le mie paterne intenzioni, in guisa che

riesca possibile 1'accordo
;

il che e unbisogno pel mio cuore, il quale sol-

lanto agogna a promuovere il bene del popolo prussiano, e mantenere

al paese la posizione, che una sloria gloriosa ,
mediante un fedele accor-

do tra re e popolo, gli ha assegnato. Berlino, 3 Febbraio 1863. Soft.

GUGLIELMO.
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7. La Camera dci Signori ripulo
suo dovcre in tal congiuntura di

la voce a dichiarare i suoi scntjmenti
;
c cio fcce solto forma d'un Indiriz-

zo votato alii 5 Febhraio scnza discussione c aH'unanimita; in cui, ricono-

scendo il diritto chc ha la Camera elettiva di ricusare la sua approvazione
al preventive* delle spese, mette pure in sodo il diritto eguale, che ha la

Camera dei Signori, di disaminare e regolare lo schema del hilancio, il

quale non puo aver forza di legge senza il consenso del Re. Quindi infe-

risce che, se in altri Stati alia sola Camera elettiva compete il diritto di

decidere sopra il bilancio
,
e percio alia Corona corre 1' obbligo di cede-

re per questa parte al voto dei Deputati ,
non

cpsi
accade in Prussia

,

com' e dimostrato dal testo della Costituzione. Quindi ,
riconosciuto che

il Re non potea altro, che assicurare il corso della pubblica amministra-

zione, ancne quando il rifiuto della Camera eleltiva si opponeva alia san-

zione del bilancio
,

i Signori si dichiarano altamente pel Re , pronti a

sostenere il Governo con tutle le forze.

II Re gradi molto questo indirizzo, e rispose che la perfetla consonan-
za di esso coi suoi pensieri gli colmo di contentezza il coore : e che egli
continuerebbe nella via in cui si era messo, disposto pero sempre ad ascol-

tare ogni parola di conciliazione, che non offenda la dignila a una grande
Potenza

, quale e cjuella che e simboleggiata nella corona di Prussia.

8. Mentre cosi ferveano le intestine discordie fra quelli che doyrebbe-
ro con vicendevole aiuto cooperare al buon Governo cd aH'amministra-
zione dello Stalo, la insurrezione della vicina Polonia creo nupvi impacci
al Re ed al Ministero. Imperocche essi da una parte hen sentivano, che i

loro oppositori del Parlamento inchinerebbero a favorirc i moti degli in-

sorti Polacchi
;
e dall' altra potea tornare grandemente dannoso alia Co-

rona prussiana il promovere disegni ,
i quali ,

ove fossero coronati dal

trionfp
contro la dominazione russa

, mqlto probabilmente si vorrebbero

compiere col riunire il Gran Ducato di Posen alia rivendicata Polonia.

Ma il Re ed il Ministero capirono altresi la necessita di risolversi pron-
tamente pel si o pel no

; e, nella urgenza della scelta
,

si attennero al

parti to di mantenere salda 1' unione col Governo russo
,
ed impedire o-

gni aiuto all' insurrezione. Percio furono prontamente raccolte e spedite
a guardare i contini huone truppe ,

si per vietare che entrassero in Po-
lonia armi

,
munizioni e combattenti

,
c si per assicurare la ritirata ai

Russi
, quando dagli insorti fossero troppo strelti ed incalzati. Armi e

munizioni furono quindi sequestrate in
yarie province prussiane , con la

scoperta di carte e di cospirazioni che rivelavano il disegno di aiutare i

Polacchi eziaadio, ove fosse d' uopo, levandosi a rumore contro il proprio
Governo. Alcuni Generali

prussiani
andarono a Varsavia a mettersi d' ac-

cordo coi Comandanti deU'esercito russo, e tutto comincio ad accennare
la risoluzione fermata dal Governo di concorrcre

,
ove fosse d' uopo ,

coll' uso delle armi
,
a domare 1' insurrezione polacca ,

o impedire aline-

no che si allargasse in Prussia. Percio un sevcrissimo bando fu pubbli-
cato il 1. di Febbraio a Posen, in cui si

proibiya, sotto pena d'incorrere
tutto il rigore delle leggi, e si pareggiava a delitto di fellonia e d' alto tra-

dimento, ogni cooperazione od aiuto che si desse agli insorti di Polonia.

9. Queste cose dispiacquero forte ai liberal!
,
che aiferrarono subito

I'opportunita di dare nupvi colpi al Ministero. I deputati Kantak e Chla-

powski mossero sopra cio un' inlerpellanza, compresa in due domande:
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1." E vero che il Gran Ducato di Posen si trovi in istato irrcgolare, cioe

sotto un Governo mezzo militare e mezzo civile? 2. II Ministro approva
gli la forma ed il tenore del bando cola pubblicato il 1. di Febbraio?
11 Ministro Bismark non esito a ribattere 1'attacco leggendo una sua scrit-

tura, con queste parole: II Governo risponde alia interpellanza, dicendo
no riguardo alia prima domanda, e dicendo s\ rispetto alia seconda. Ap-
prova il proclama del 1. Febbraio per la forma e pel tenore. E qui si

stese ad esporre che 1' insurrezione accennava evidentemente a varcare
i confmi

;
che proposito manifesto degli insorti era la ristaurazione del

regno di Polonia nell'antica sua ampiezza, il che tornerebbe a danno della

Corona prussiana. Che anche dove non ci fosse
pericolp

di tanto, il di-

ritto pubblico non permetterebbe di aiutare le ribellioni, intese a rovescia-

re 1'ordine costituito dai trattati, a danno di Potenze alleate od amiche.

Percip 1' interesse prussiano, al pari che i doveri internazionali, esigere
che si facciano all'uopo i dovuti sacrifizii per prevenire maggiori disastri.

Dopo di che il Bismarck prese a combattere 1' indole del movimento po-
lacco, studiandosi di provarlo opera di istigatori stranieri e di sediziosi

per mestiere, aiutati dalla piccola nobilta, a danno dei pacifici cittadini
;

e conchiuse esser dovere del Governo prussiano di premunire, coi mezzi

piu efficaci, i suoi sudditi contrp
i pericoli di violenza o di seduzione da

parte degli agitatori della Polonia.

10. Questa dichiarazipne si franca e ricisa rende assai verosimile cio

che oggimai ya su tutli i giornali, cioe che tin dall' 8 Febbraio sia stata

cpnchiusa e tirmata a Pietroburgo una cpnvegna fra la Prussia e la Rus-

sia, per cui sarebbero in certo modo aboliti temporaneamente i confmi tra

questi due Stati; sicche e i Russi potessero inseguire gli insorti
,
o riti-

rarsi all' uopo sul territorio prussiano ;
ed i Prussian! contribuissero con

la piu severa vigilanza ed eziandio con la forza delle armi a prostrare le

schiere d' insorti che loro si accostassero. E di fatto gia accadde che le

milizie russe
, troppo incalzate da' Polacchi, cercassero ricovero tra i

Prussian!, da'quali furono e spalleggiate, e difese, e rifornite d'armi, e

ricondotte a suono di trombe sul loro territorio quando loro torno a con-

to; avendo i Cosacchi libero il passp ad andare e venire come richiede la

necessita dell'affrontare o schivare il nemico.

11. La Camera dei Deputati, sempre intesa a cercarenuove cagioni di

contrastare il Ministero, non si lascio sfuggire di mano questa che le si

offeriva si propizia ;
e accplse di buon grado la proposta fatta da alcuni

suoi membri, che si dichiarasse contraria agli interessi della Prussia

ogni cooperazione colla Russia a danno della Polonia. Una Commissione

designata a disaminare tal disegno, aspettava che il
Ministerp

si presen-
tasse a darle qualche schiarimento. Ma il Ministero, che interrogate
nella Dieta avea rifiutato di risponder chiaro, ben sapendo che non ap-

proderebbe a nulla secondo il suo intento
,
non se ne diede pensiero al-

uno. La Commissione allora riferi alia Camera come le paresse doversi

apprpvare la mentoyata proposta ;
la quale fu subito vinta a voti quasi

unauimi, mancando i soli tre che nel consesso della Commissione erano

stati di diverse parere.
La

Iptta pertanto
fra il Governo e la Camera e giunta a tale, che ap-

pena si vede come mai potrebbe diventar piu aspra senza por mano alle

armi.



CONTEMPORANEA

IMPEHO DI RUSSIA 1. E bandita la pena di morte contro gl'insorti di Polonia

presi coli'armi in mano t. Mezzi adoperati dal Comitato nazionale per
estendere la sua efficacia 3. Yendette contro il marchese Wielopolski,,
che viene avvelenato 4. Fatti d'armi tra Russi e Polacchi 5. Sen-

tenza contro i Marescialli della uobilta di Podolia.

1. II sangue gia scorre copioso in Polonia, e 1'accanimento della lotta,.

cresciuto a dismisura, da luogo a temere di stragi e rovine crudelissime.

I Russi trattano da ribelli i Polacchi
,
che alia lor volta non vedono in

quelli se non
oppressor!

e carnefici
;

sicche oggimai si fa tra loro ima

guerra a tutta oltranza e senza misericordia. 11 Gran Duca Costantino

i'ece bandire alle sue truppe un ordine
, pubblicato poi dal Giornale uffi-

dale di Pietroburgo ,
in virtu del quale si dee adoperare contro gl

1

in-

sorti tutto il rigore dei giudizii militari. In forza dell'ordine supremo di

S. M. I. R.
,

i ribelli, presi colle armi, saranno giudicati sul luogo dei

loro delitti dalle Corti marziali
,

che procederanno senza indugio ,
e le

sentenze di morte dovranno essere, senz' appello, confermate e pqste ad

esecuzione dai Capi dei circondarii militari di Varsavia ,
di Lublino, di

Randone, di Kabk, di Plock e di Augustow. Questo decreto ebbe pronto

effetto, cominciando dal iucilare alcuni ufficiali russi, che tenevano per

gl'insorti. Da quel momento i

prigiqnieri
colti nelle zuffe

,
o furono sen-

z'altro scannati e morti dai Cosacchi, o, dopo un sommario giudizio mi-

litare, fucilati. Le uccisioni e le stragi ben potrannp vincere la resistenza

d'un popolo mezzo inerme, e combattuto da 130 mila soldati, provveduti
in copia di tutti i mezzi piu micidiali di distruzione

;
ma la Russia non

sarebbe yenuta in condizione d'usar tali mezzi, onde sentira gran danno

essa medesima ,
se avesse rispettato almeno i diritti della coscienza e la

santita della religione di quel popolo nobilissimo.

2. A raccendere gli animi de' Polacchi alia vendetta, il Comitato che

governa 1'insurrezione e che si denomina Governo Provvisorio, manda
fuori suoi bandi stampati, in cui e narra le yittorie ottenute, e i disastri

patiti, e gli aiuti che si ricevono, e le speranze del trionfo, e numera le

province o citta gia liberate, e inyita
tulti ad accorrere in soccorso dei

combattenti, e minaccia pene terribili contro quelli che o parteggiassero

pei Russi, o s'attraversassero come che sia alia volonta nazionale. Promet-

te 1'eguaglianza civile di tutti gli ordini del popolo ;
assicura ai contadini

la proprieta delle terre da essi coltivate , che saranno confiscate ai loro

proprietarii
se s'oppongono alia rivoluzione, o pagate ai Signori col pub-

blico denaro. Ai difensori della liberta promette almeno cento giornate
di terreno per ciascun d'esso, sui beni della Corona, con plena guarenti-

gia di diritti da libero cittadino. Quesle minacce e cjueste promesse gia
ebbero efficacia in piu luoghi ,

e non pochi contadini
,
che sulle prime

se ne stavano quieti, si unirono alle bande d'insorti; e la rivoluzione,
che da principio campeggiava solo nelle province meridionali ed occiden-

tali, ora invase altresi le settentrionali ed orientali
, penetrandq nella

Podolia e nella Yolinia, e pose in timore i Russi anche per la Lituania

e 1'Ucrania. A poche miglia da Yarsavia, grosse borgale e piccole citta

vennero in potere degli insorti, che ivi, come gia avean fatlo sui confini

della Prussia e della Gallizia, ebbero in loro potere le casse delle Doga-
ne, le succursali dei Banchi pubblici, e rifornironsi d'armi e di denaro
in copia.
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3. II Comitalo nazionalc avea bandito fuor della legge il marcbcse

Wielopolski, per aver dato mano al Governo russo in ufficii contrarii

all'indipendenza nazionale, e per aver concorso ad ellettuare la coscri-

zionc, ond'ebbe 1'ultima spicta la rivoluzione. E tosto se ne videro le

conseguenze. Piu castella del Wielopolski furono messe a fuoco e di-

strutte, dopo zuffe sanguinose combattule fra gl'insorli e i Russi che

]e guardavano. Anzi lo stesso Marchese, con tutta la sua famiglia ,

corse grave pericolo della vita, per veleno propinato a tutti nelle vi-

vande, che dai periti fu giudicato essere I'atropa belladonna.

4. Le strade ferrate, che servivano a trasportare qua e cola le mi-

lizie russe, furono in molte parti sfondate e guaste. I
proprietarii

di

esse ricorsero ai capi dcgli insorli, che promisero di astenersi da quelle

rovine, purche i convogli si fermassero al primo ordine che ne rice-

Tessero. Onde cosi avvenne che forti drappclli di Russi
yenissero

in

potere dei Polacchi, o ridotti a doversi difendere in condizioni funeste.

1 Russi allora posero guardie ai conduttori dei convogli con ordine di

fucilarli al primo segno che avcssero dato di volersi fermare; e con

questo si ricominciarono le dislruzioni delle strade. Ogni giorno suc-

cedono scontri e comhaUimenti, due dei quali a Wengrow ed a Wan-

chpk furono micidiali assai, perche vi perirono piu centinaia di Polac-

chi, ma non senza aver mietuto, a rigor di termine, con le loro falci,

il fiore della cavalleria leggera russa ond'erano incalzati. Piu citta c

borgate furono da' Russi mandate in tiammc, con istrage degli abitanti,

che avean dato mano agli insorti nella rcsistenza. Le c-uali atrocita

iniiammarono questi alle rappresaglie, e quelli a rincrudire nella ven-

detta.

5. Ma hen altre e non lievi cagioni di preoccupazione pel Governo di

Pietroburgo cominciano ad apparire nel conlegno dei contadini di varic

province russe, che alii 3 di Marzo avranno di pien dirilto la liberta,

perche gia postisi d' accordo co' loro Signori, e che sembrano disposti a

volerne usare assai piu largamente, che non e consentito dalla legge della

emancipazione ; per nulla dire dei moltissimi che non poterono tin qui
intendersela coi loro Signori, e pretendono cio nullameno di scuoterne il

giogo. A prevenire lo scoppio delle minacciate rivolture s' erano appo-
state, nei luoghi di maggior pericolo, scelte milizie e (idatissime; le quali
ora si fanno marciare verso la Polonia, lasciando cosi o sguarnito o mal

sicuro il campo a nuovi e forse non men terribili cimenti. Per altra parte
iu varie province la nobilta slessa e mollo scontenla, e certo non puo
aver giovato a rabbonirne gli animi, e placarne gli sdegni, cio che av-

venne pur dianzi ai Marescialli della nobilta
,

i quali aveano presen-
tato allo Czar tin indirizzo per chiedere qualche cangiamento nella cir-

coscrizione dei Governi di alcune province. Qucsta loro domanda fu

qualificata come un atlentato contro le leggi e 1'organamento dell' Impe-
ro

; gli autori di essa furono tratti prigioni a Pietroburgo , sottoposti a

processo, e condannati a poco meno che due anni di carcere in fortezza.

il che dimostra per lo meno che il Governo russo non si sente ben si-

curo neppure nelle sue antiche province, nel momento stesso, in cui dee

usare sforzi grandissimi e versare sangue assai per mantenersi in pos-
sesso delle contrastate sue conquiste.
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Allorche il partito moderato occupo i seggi minisleriali a Torino,

csturbatone il Raltazzi democralico
,
messosi temporancamente al

servigio della Monarchia, forse ai meno sagaci pole parere ,
che le

cose sotto i nuovi padroni sarebbono andale men male
, per quella

non ispregevole ragione, che il temperamenlo deve sempre riuscire

meno gravoso dell'eccesso. Tuttavolta, che che sia stato o sia per

essere rispetto alle altre appartenenze della cosa pubblica , egli ci

pare indubitato a priori ed a posteriori, che il baratto ha dovulo ce-

ilere in detrimento maggiore degl'interessi religiosi, i quali al presen-

ie sono per avventura di lutli i piu manomessi in questa povera Italia,

per quanto eziandio gli allri vadano, qual piu e qual meno, a rom-

picollo. Certo coiravvenimenlo dei moderati al potere sono comincia-

tl, o piuttosto sono ricominciati ad avverarsi quei Conati allo Scisma,

i quali sotlo i democratic!
,
o mazziniani che volete chiamarli

,
sono

improbabili ,
e per poco non li potremmo dire ancora impossibili.

Di qui ci siamo consigliali di trattarne brevemente in queslo arti-

colo
;
e cio non tanto per far sentire la prossimita e la gravila di un

siffatlo pericolo, quanto per rassicurare gli animi,che ne fossero so-

verchiamente impensieriti. Ne gia perche grayissimi danni non pos-

sano provenire da quei conati alia Chiesa ed alia medesirna societa

Serif V, vol. V, fasc. 312. 41 S Marzo 1863.
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civile tra noi
;
ma perchc qucl precipuo e supremo scopo sacrilego

e disaslroso, a cui quelli mirano, per le special! condizioni dei no-

stri tempi e delle nostre contrade, ci sembra poslo del Mlo fuori

d' ogni probabilita di riuscimenlo. Se cio che asseriamo sembra al-

quanlo oscuro, la corlesia del nostro leltore ci segua allenli, e col

processo del discorso vedra farsi chiara ogni cosa.

Per cio che concerne la Religione caltolica e le sue moltiplici atli-

nenze colla societa civile
, questo differiscono i democratic! dai co-

stiluzionali, che dove quei prim! non vogliono addiriilura saper nulla

ne di Cristo ,
ne di Chiesa, ne di Pontefici; quest! secondi per con-

irario ,
avendo messo in capo al loro Staluto la Religione caltolica,

Togliono foggiarsi un Cristo ed una Chiesa alia loro maniera
;
e

,

prevedendo di non potere tirare il Papa dalla loro
, sono risoluti ,

occorrendo ,
di costituirsi per proprio conlo un allro Papa , fosse

pure un successore di Giuda
, come il vero Papa e successore di

S. Pietro. Non accade qui cercare da quali divers! principii spe-

culativi si riesca a quelle cosl dissomigliauti conseguenze pratiche :

quello che soiamentc fa pel noslro proposito e il diversissimo con-

tegno, a cui quelle due diverse generazioni di faziosi debbono alteg-

giarsi a rispelto delle personee delle cose sacre. Perciocche, suppo-

slo uegli eccessivi quell' avversione univcrsale ed iudislinla a tulto

cio che punto nulla senia di crisliano, in essa sono ravvolti in foscio

buoni e rei ecclesiastic!, fervid! e liepidi, per la sola ragione del sa-

cro loro carattere; sia poi essa o mantenulo nel debito decoro dalla

loro vita, o vituperate e svilito da questa. Di qui i democralici schiet-

li, come i loro antesignani e modelli che furono i Giacobini francesi

del!793, volendo propriamenle fare sparire ogui vestigio di Me cri-

stiana dal mondo, sono inlesi non a scindcre, ma a dislruggcre, e non

saprebbon che farsi di preti apostali e di frali sfratali. Per loro la

turba degli ex padri, ex canonic!
,
ex monsignori e, benc^e per di-

yerso molivo, allretlanlo spregevole che per la gcnle onesla; anzi

puo avvcnire, che essi, fermandosi cosl astratlamenle a cansiderare

il pregio, che pur si trova sempre nello adempiere gli obblighi as-

sunti, e la vergogna che \iene sempre appresso al violarli per cupi-

dita o codardia, siano indotti, se non a riverenza, almjeno ad ima
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ccrta tal quale riservatezza verso il Saccrdote fodelc al suo ministe-

ro
,
la quale non avrebbono mai per colui che brut Iamen le lo pro-

slitui: per queslo non possono avere altro, che la non curanza ed ii

disprezzo. Puo dirsi anzi che in disprezzo gli hanno i loro medesimi

prolettori ; perche in sustanza il furfanto e sempre furfante : c benche

colui
,
che ne ha uopo e se ne vale

,
debba fargli buon viso e carez-

zarlo, e impossibile che non ne senta quel ribrezzo, che prova il far-

macista nel maneggiare le vipere per fame traffico. Ma coloro, che

non intendono cavarne nessun costrutto
,
non hanno alcuna ragione

di dissimulare i proprii sensi
,
e parlano di ciascuno secondo il me-

rito. Ne altro per avvcntura che queslo volea significarsi da alcuni

giornali mazziniani
,
allorche scrissero in sentenza : preli per preti,

essi volersela fare piuttosto coi preti dell' Armenia
,
che con quelli

del Medialore; ed aveano ragione! Nei primi e nei secondi si trova

la medesima qualita che li.rende deteslabili a cosiffalti uomini; ma

prescindendo da quella ,
basta il senso comune per capire ,

che la

fermezza del proposito, la fedella ai giuramenti , 1'adempimento del

dovere valgono qualche cosa di phi ,
che non la volubilita

,
lo sper-

giuro, la fellonia.

Di qui avviene che quei disgraziati rifiuli del Santuario, che si lo-

;gorano per le scale ed inlisichiscono p' !
e anticamere del

polenti,

offerendo i non chiesti loro servigi, affine di gherminie qualche cioii-

dolo od abbrancarne qualche pensione, dai democratic] non si pos-
sono promettere alcuna speciality di favori

;
e se non si risolvono a

rirmnziare, non che all'uffizio di Ecclesiastico
,
alia professione me-

desima di cristiani, non e possibile che siano ricevuti nelle grazie di

persone, che di cristiano non patiscono udirsi menzionare neppure il

nome. Che se, ollre ad essere apostati, fossero per soprappiu trafo-

relli, irrequieli, o soverchiamcnte ambiziosi e cupidi, possono esser

sicuri, che non si vedrebbero risparmiati quei carpicci e rabuffi,
che facevano, alcuni mesi addietro, gridare Tex canonico Reali, che
il Ministero, per somma ingiustizia, facevailviso deUarmi alclero

liberate. Ma caro il signer canonico ! e che volete che si facciano di

im clero liberate i democratic! mazziniani, i quali, liberate o non li-

berale, abbominano tulli i cleri al modo medesimo, ne dei
preti cat-
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lolici, di qualunque colore si siano, fanno maggior capitale, che del

Bonzi di Brahama, o dei Rabini della Sinagoga?

Tutt' altrimenli va la facccnda
, quando qucsta 6 manipolata dai

cosi delti moderati, die fanno professionc di Monarchia e di Statuti.

Questi, per ragioni facili ad immaginare, vogliono a tutti i palti es-

sere, o piutlosto parere cristiani ed anzi cattolici. Ma che? non si

volendo acconciarc al Crisliancsimo ed al Caltolicismo, quali dal lo-

ro divino Istitutore furono stabilili
,
entrano nell' cmpio e sacrilego

divisamenlo di raflazzonarscne comccchessia uno
, accomodato ai

proprii usi
;
tale cioe, clic loro non opponga alcun oslacolo per qua-

lunque via vogliano imbarcarsi ed incedero
, e, se fia uopo ,

ne ab-

biano anchc aiuto. E pcrciocclie in mano a loro e poslo , come il

conferire onoranze splendide e carichi lucrosi, cosi il sotlrarre le unc

c gli altri a chi n' e in possesso, e mandarlo, se occorra, alia carcere

cd alia galea ;
voi capile bene

,
che alquanli presbiteri e canonic] e

monsignori debbono affollarsi attorno a quella cuccagna , bealo chi,.

collo sputarle piu maiuscole
, puo meritarnc ricompense piu grasse,

Inlanto menlre da una parte si disertano cleri e chiostri
(
e non e

gran danno
)
da quanli discoli e incorreggibili vi si accoglieYano ,

dall'altra tutli questi profughi, rcictli, apostati, irregolari, sospesi

ed aUra cotale lordura si stringono intorno ai novelli Giovi nel novello

Olimpo ,
mctlcndo al costoro servigio lulla la loro dotlrina teologi-

ca
,
la biblica

,
la patristica, la storica e via dicendo, per dimostra-

re quali che siano i terni sbardellati
,
che il Ministero, Ira un Con-

siglio ed un pranzo ,
si degna loro proporre. Che sc ai tempi di fra

Martino Lulcro trovavansi teologi a dozzina in Lamagna ,
i quali si

dispulavano T onorc di dimoslrare dalla Scrittura che il tale Eletlo-

re si polea fcncre conlemporaneamenle una coppia od anche un ter-

nario di raogli ,
e che il tale altro polesse e dovesse accoppare (

si

intende sempre in forza dclla Scrittura
) quanti piu contadini gli ca-

pitassero tra mani
;
dch ! perche non potra, pei medesimi molivi e

colle autorila medesime, un prcsbilero od un ex canonico dimostrare-

esempligrazia, che il potere temporale dei Papi e la ruina della Chie-

sa; che il Governo sardo e obbligato in coscienza di pigliarsi Roma, e

che i Vescovi, anche lulli insieme insegnanti, non contano nulla, ogni

qualvolta si trova scomodo ai proprii disegni quell' insegnamento ?
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Ed e andata si oltre cotcsta impudenza di chcrici, i quali, per ser-

vire i potent! padroni, impugnano 1' insegnamento del Vicario di Cri-

sto e della Chiesa, abusando indegnamente la parola medesima di Cri-

sto e 1' autorita della Chiesa ,
die lo stesso democratic e socialista

J. P. Proudhon potrebbe passare per un modello di moderazione e di

bnon senso al paragone di quella. Questi, in un recentissimo suo

scritto fa le maraviglie die si pretenda spogliare il Pontefice del po-

ter temporale a titolo d' incompatibility ,
ed apostrofando i Frances!

dice loro cosi : Come ! voi avete una legge che permelle al prete

di acceltare qualunque uffizio govcrnativo o di mandate politico ;

di diventare Ministro, come Granvela, Ximenes, Richelieu, Frays-

'< sinous
;
senatore

,
come Gousset

,
Morlot

,
Mathicu

; rappresen-

tante ed accadcmico, come 1' ab. Lacordaire; e \
7

oi vi stupite che

in un paese di religione e di saccrdozio
,
in quella Italia pontifi-

cale, dove la teocrazia fu di quindici secoli anleriore a G. Crislo,

un Vescovo
,

il Capo dei Vescovi cattolici sia allo stesso tempo*

Principe di un piccolo Stato di trc milioni di fedeli l
! Ed in-

lanto un giornalaccio ,
clericalc e liberate

,
che a delta del Pisanelli

e la quintessenza dcllo spirito ecclesiastico proprio del noslro tem-

po ,
fa fiamme e fuoco perche presto si finisca di csautorare il Pon-

tefice
,
ed insiste che si tolga ai Vescovi il lor temporale ;

die cosi

sara piu agevole torre anche al Papa il suo.

Ella e massima ricevutissima tra gli economist! che, supposto tm-

varsi la merce nel mondo, col crescere delle richicstc crescono pro-

porzionatamente le offerte; ed appunto da coteslo equilibrio , die-,

un po' prima un po' dopo, va finalmente a stabilirsi nei mercati
,

nasce quella mediocrita di prezzo, oncle comunementc compransi le

derrate. Ora che vogliamo da do conchiudere? Yogliamo conchiu-

dere die essendovi un Minislero, a cui mette comodo 1'avere un si-

mulacro di Chiesa
,

esso ha dovuto per conseguenza procurarsi un

simulacro di clero
; e ad averlo e baslato offcrire quci vantaggi die

un Governo, qual vigore^gia al presenle in Italia, ha in suo potere.
'

1 Du Principe federal!f el de la neccssite de reconstiluer k parli de la He*

volution, par J. P. PROUDHON Paris, 1803, pagg. Io7, 158.
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Coa cio ban dovulo di necessita seguitare le offerte, Ic quali nel caso

nostro determinato si cliiamano apostasie, defezioni, eresie o comun~

que altro
;
e veniamo in pensiero die in qualche Dicaslero di Torino,

forse in quello delle Finanze o in quello dei Culli
,
si siano gia com-

pilali i Lislini indicanti quello die valgorio in moncta contante gli

Ecclesiastic* liberali, secondo i varii loro gradi, e secondo il maggiore

o minore bisogno cbe ne ha il Governo. Per un canonico tante lire

per un Professore tante per un Curato, per un Cappellano, per

un semplice frate tante, e cosi via via. Ne di cio pare die sia a pi-

gliare grande scandalo
;
stanteche la seduzione e 1'invito bamio piut-

toslo scoperta la malattia, cho creatala
;
e dall'altra parle, vedulo il

numero, e piu ancora la qualita di quelle cadute
,

1' Italia non ha da

vergognare gran fatto di se medesima : lanto sono slali pochi ;
ed ,

oltre a cio
,

il merito ancor mediocre (se pure ve ne e stato) vi si e

mostrato cosi raro
,
die la rarita medesima e slata 1' imica ragione

perche si e notato.

Vera cosa e che cotes ti Ecclesiaslici danno ancor qualche vista di

ottemperare ai loro Prelati, in quanlo, interdetto loro da quelli Feser-

cizio del sacro Ministero, comunemente se ne astengono, non di-

cendo Messa, ne amministrando ladivina parola o i Sacramenli. Ma

quando il signor Pisanelli giudicasse arrivato il tempo eziandio di

questo, e ne manifestasse a quei suoi zelanti il desiderio, credete

voi che non se ne troverebbero, ed in bnon dato, di coloro che ne lo

farebbero pago? Quando fossero non piu che un trenta od anche solo

un venticinque per cento, il Ministro dei culti potrebbe rallegrarsi

di avere bella e fabbricata la sua Chiesa nazionale, sicurissimo di

non poterne avere onde che sia un dislurbo, quanto che piccolissimo,

essendo a lui inlerissimo il processare e mandare anche in carcere

un Vescovo che sospendesse a divinis un prete rioltoso, senza che

al Vescovo sia dato alcun mezzo d' impedire, che un prete riottoso

eserciti il sacro Ministero, a dispetto di tutte le sospensioni ed irre-

golarita costituite dai Canoni. E pure esso Ministro, nell' ultima sua

lettera al Villamarina, si dice obbligato a difendere i preti liberali

contro i POTENTI DEL CLERO
; pei quali di necessita debbono inten-

dersi i Prelati. Ma si potrebbe con maggiore impudenza scambiare
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il senso dclle parole? Sara forse la polenza passiva di esscre con-

dannali a multe, prigionie ed esilii, la quale pur Iroppo si sla al-

tuando nei Vescovi, quella da cui debbono esscre difesi i cherici tur-

bolenli e ribclli?

Se cio baslasse ad introdurre e stabilire in Ilalia uno scisnia pro-

priamente dcttor noi certo in quei conati, parle gia in alto e parte

vicini ad essere, vedremmo una grande probabilila di riuscimenlo ,

e ci fermeremmo di proposilo a far sentire tulle le disastrose conse-

guenze religiose, civili ed auclie domestiehe di una lanta sventura.

Gia si sa eke con gente, nei cui compuli la salute delle anime e la

vita eterna non en Ira per nulla o entra per poco assai, lo smarrir-

sene Tunica vera via da una parte considerevole della nazione o non

si crede, o non si ha coraggio di mentovarlo. Ma una Chiesa nazio-

nale, come distinla o piullosto contrapposta alia Chiesa catlolica, non

polrebbe essere altro, che una Chiesa governaliva; val quanto dire

tale, che dal Governo laicale come ha 1' essere, cosi avrebbe la

missione e 1' indirizzo. Ora nou ci vuole piu di questo per inten-

dere
,
come ne starebbe la dignita di creatura ragionevole e la li-

berla di coscicnza
, per quanli che si fossero

,
i quali si risolves-

sero di aderire a quel nuovo stabilimento. Un avvocatonzolo oscuro

e fanalico, od un banchiere giudeo, od un giorualista, od un poeta,

dei quali e dubbio se sappiano o no il catechismo, ma e certo che

lion vi credono; uno di quesli, o lulti quesli, un po' per uno, sareb-

bero i Papi dclla nuova Chiesa; ed essi (col consiglio s' intende di

presbileri e canonici piu o meno ciarlataneschi) defmirebbero in ul-

lima istanza le question! circa ftdem et mores. Avendo poi quelli

in mano la forza
,

e naturalissimo, sla nella necessila slessa delle

cose, che essi non vogliano \edcre o non curaliiloro insegnamenti,

o trasandale le loro prescrizioui. II men che possano e negare i loro

favori ai renitenti
;
e nei Governi onnipotenti, quali la civilta moder-

na li ha falti, 1' essere messi fuori dalle grazie governalive per una

parte notevolissima della gente, soprattullo di mezzana condizione ,

torna poco meno, che ad essere inlerdelli aqua et igni. Ad ogni mo-

do una Chiesa nazionale, quando uon dovesse essere un nome vano,

importerebbe di necessita un avvilimcnlo ed un giogo delle coscien-
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ze clalla parle del poterc laicalc, che come ne sarebbe istilulore ,

cosi avrebbe lutto 1'interesse a conservarla
;
ne potrebbe farlo altri-

menti, che colla forza, sia pure che dissimulala, ma colla forza sem-

pre. E non sapele terribile lentazione che e averne a sua posla lo

strumento ! Ma perciocche solo di una parle ,
e certamenle della

minore si potrebbe avverare quella diserzionc dell' anlica fede, 1'Ita-

lia dal lanto arrabballarsi per divcntare polilicamenle una, il solo

costrutto che avrebbe tralto sarebbe il diventare religiosamente

scissa, facendo miserando gelti to di quella sola unila che pur le

restava, che solamenle le conveniva, e la quale avrebbe polulo farsi

principio di quella unica maniera di unita politica , che si confa

alle sue condizioni storiche, elnografiche e gcografiche: vogliamo

dire la federativa. Ma anchc la possibilita di quesla essendo oggimai

andata in dileguo, per le disorbitanti ambizioni del Piemonle (e chi

volete che stringa sociela col ladro?); perfino la unita religiosa

sarebbe perduta, col coglierne quella dolorosa ed inevilabile messe

di sospizioni ,
di diffidenze, di animosila

,
di rancori

,
di odii anche

fierissimi ,
che a somiglianti discerpamenli vengono dietro a scon-

volgere ed avvelenare peculiarmentc gl' inlimi penelrali delle fanri-

glic ,
e si mantiene per anni ed anni vivace

,
fiuche la lunga abitu-

dine
,

e piu ancora la stanchezza e le sperimcnlaie sconlille non

abbiano, non tanto rappaciati gli aninii, quanto persuasili ad un con-

legno freddo, cupo e silenzioso, che sembra rispetto a qualunque

credenza o professione religiosa, ma e veramenle, il piu spcsso, in-

differenza e disprezzo per luttc.

Ma
,
come dicemmo ,

non e nostra inlenzione novcrare qui e de-

scrivere i danni ineslimabili, che si accumulercbbcro sopra la patria

noslra, quando veramente i conati, che al presente si fanno allo

scisma
,
sortissero un qualche effelto. No ! questo non inlendiamo

fare
, perche lo ripuliamo troppo inverosimile caso

;
in quanto o che

si considerino le condizioni della Chiesa in Italia ,
o che si esamini

la disposizione dei noslri popoli, o che da ultimo si ponga mente

alia qualita degli uomini, che a quell' opera empia sembrano voler

dare la mano
;
tulto ci persuade, che scisma propriamente detto non

ci sara, anzi non ci puo essere, se pure per quel nome s' inlenda
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una Chiesa costituita contro la Chicsa, come, esempligrazia ,
fu la

greca di Fozio
,

c poscia fu 1'anglicana dell'ottavo Arrigo e di Lisa-

betta. Scismatici si, alia spicciolala, o piulloslo crclici, apostati, rin-

negati, scredenli ce ne sono pur troppo in Ilalia, c potranno diven-

tare eziandio piu, col multiplicarc cd aggravarsi delle cagioni, che

li produssero. Ma uno scisma e fuori di ogni verosimiglianza per

I* Italia
;
ed i suoi rigeneralori saranno meno assai imbarazzati (e

sono tanto, da avervi perdula la bussola !
)
a crcare una grande na-

zione, che non ad istiluire una piccola Chiesa. E faccia il letlore di

rendersi ben capace di una siffalta impossibility, discorrcndo pel varii

elemenii, die sono indispensabili allo stabilimento di una vera Chie-

sa scismalica, ed i quali al presente mancano lutti all'Italia,per con-

giunture parle avverse , parie propizie al Cattolicismo ;
ma le une o

le altre d' insuperabile ostacolo a cio
,
che i prelesi emancipator!

vorrebbero.

E innanzi Iralto egli e evidente per se, che a coslituire anche un

fantoccio di Chiesa, la prima cosa, si richiedeun Simbolo, o yogliam

dire un corpo di credenze, le quali ,
ammesse comunemcnte da mol-

ti
,

si facciano tra loro vincolo di unione e forma di unita. Ne si pro-

cedelte mai allrimenti in tulte le scissioni religiose , per le quali al-

cune parti piu o meno ampic dell'ovile di Cristo furono distraite dal-

la gran famiglia dei credenli
;
e la Confessione di Augusta ed i tren-

tanove articoli dell'Anglicanismo furono i due centri principali ,
in-

torno a cui si rannodarono i dissidenli della moderna Europa. Anzi ,

a parlare propriamente, quando non si volesse fare che uno scisma,

e non altro, converrebbe ritenere tullo intero il simbolo callolico,

salvo quella sola sua parte ,
che asserisce 1' unita della Chiesa; la

quale unita e precisamente quello che dalla scissione e tolto via ;

quantunque sia vero che, essendo 1' unita medesima oggetto difede,

essa non si puo negare senza eresia, e che, rolto quel vincolo di at-

iinenza colla prima sede, altre eresie sono sempre andate pullulando

in mezzo agli scismatici. Ma, come dicemmo, il costoro essere non

importa altro, che separazionc ;
e quesla, per rappresentare nel mon-

do qualche cosa di concrete, di colleltivo, di sociale, e quinci avere

almeno la sembianza di Chiesa, ha uopo assoluto di un simbolo.
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Or noi rion chiederemo quale sara il simbolo di questa nuova Chie-

sa nazionale italiana, separata dal Cattolicismo e dal romano Ponte-

iicc
;
ma universaleggiando piu la nostra domanda chiedercmo sc

negli annidomini mille ottocento scssantatre sia possibile un simbo-

lo di credenza per coloro, iqnali, separalisi dal Vicario diCristo,non

hanno piu diritto di chiamarsi cattolici? Ed ogni uomo d'intellclto

che conosca i termini, a che si trovano le intelligcnze ,
die feccro

naufragio nellafede, rispondera risolutamente che no. I simboli scis-

matici od erelicali erano possibili, ed aggiungiamo ancora che era-

no necessarii
, quando i Cristiani

,
essendo di lunga mano abituati a

credere o piuttosto a professare una credenza positiva ,
ne aveano

contralto quasi un bisogno nella vita publica e nella privata; tanto

che non avrebbono potuto abbandonare 1'antica
,
senza avcrne tosto

alia mano una nuova da sosliluire a quella. Ma dopo tre secoli di li-

bero esame e di liberta di coscienza, inlesi 1'uno e 1'allra alia ma-

niera del novissimo protestantesimo , la sola professione possibile,

fuori del Gattolicismo, e qucl puro e prelto Razionalismo
,
che oggi-

mai s'insegna spiegatamente dalle Universita ctcrodosse di Alema-

gna e d' Inghilterra. II dire indipcndcnle I'intellclto e libera la co-

scienza, nell'atlo medesimo che a quello s' imponeva una credenza ,

ed a questa si recava a col pa il rifiutarla
,
cio pote essere scambietto

e giuoco nei primordii. Ma ora che la gcnte e scallrita e che i mici-

ni medeshni hanno apcrli gli occhi
,

si farebbefo le grasse risate di

chi sognasse fabbricare Confession! e Simboli peruso dell' Italia ri-

generata. Essa vi risponderebbe che
, ripudiata la fede da diciotlo

secoli predicalale da S. Pietro, e per diciolto secoli conservatale dai

successori di lui
,
non vi sarebbe alcuna ragione per abbracciarne

una nuova, raffazzonatale Taltro ieri da un qualche cervello balzano;

e simbolo per simbolo
, quando nori e piu buono quello degli Apo-

stoli
,

si avrebbe mal garbo ad imporne un altro manipolato in un

certo Convento di Napoli dalla Societa emancipatrice del sacer-

dozio italiano ,
sanzionato dal Guardasigilli signor Pisanelli, e se

volete ancora , approvato da quel fiore di Cristianesimo che e il

Parlamento italiano. Chi ragionasse a questa maniera
,
ed a questa

maniera ragionano al presente quanti sono non cattolici in Italia e
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fuori, avrebbe ragione da vendere. Resta dunque chc il clero libe-

ralc, so vuol cssere fedele alia nuova missione chc si c presadi pre-

dicare la liber la di coscicnza, devc smellere ogni idea di simbolo;

cd allora dovra smetterla allresi di Cliicsa
,
essendo sen/a simbolo

impossibile una Chiesa, scismatica o non scismatica, chc la \ogliate.

Ma se i vaneggiamenli di una ragione superba ,
che non conosce

norma del credere fuori dei proprii capricci ,
rende impossibile un

simbolo che non sia il caltolico, aposlolico, romano
;
1'ammirabile

fermezza dei Vescovi ilaliani
,
e la stupenda unione chc vigoreggia

tra loro e col Supremo Pastore, rendono impossibile quel secondo

elemento, che e al lutto indispensabile a coslituire una Chiesa scis-

inalica, cio e a dire la Gerarclna. Chi dice Chiesa o gregge, dice ne-

cessariamente Prelato o Pastorc; cde tanto impossibile supporre una

Chiesa senza quel capo, quanlo e impossibile trovare una famiglia

compiuta ed in atlo, la quale dal padre non abbia a^vuto 1'essere, e da

quello non sia governata. II posuit Spiritus Sanctus Episcopos re-

yere Ecclesiam Dei dagli Alti Apostolici non si puo cancellare
;

e

fmche vi si legge quella parola ,
confortala dalla tradizione e dalla

pratica di diciotlo secoli
,
sara sempre vero che Chiesa separata dai

Vescovi non e Chiesa ne ortodossa
,
ne eterodossa

,
ne cattolica

,
ne

scismatica. Cio poi ,
tra le laule ragioni ed i tanti indizii che se ne

potrebbono addurre, si fa manifesto da questo, che il semplice pre-

sbiterato non conferendo facolla di consecrare sacerdoti, una Chiesa

senza Vescovi sarcbbe essenzialmente temporanea ,
laddove sola-

menle da quelli puo avere assicurata la successione, non che dei

sacerdoli
,
ma degli stessi Vescovi, e per mezzo di questa puo acqui-

stare quella capacita di manlenersi perpetua ,
come all'opera di Cri-

slo si addice. E cio per non dire che i preti non potendo, senza col-

pa, offerire Sacriiizii indipendentementc dai Yescovi, ne predicare la

divina parola, ne amministrare Sacramenti, una Chiesa costituita da

soli preti, verrebbe ad essere una Chiesa senza operazionc sua pro-

pria c senza yita.

Or guardate a quali streltc si Irovcrebbero i Ministri sardi c i

clierici liberali
, piu o meno parabolani, ma tutli apostali o sospesi,

che ai primi fanno codazzo, quando ayessero davvero in capo la
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fantasia <f istiluire in Italia una Chiesa nazioualc, clie sarebbc fare

propriameiile uno scisma ! Essi sarebboiio costrclli a cosliluire una

Chiesa non Chiesa
,
un ordine ieralico senza ordine o gerarchia, un

ovile senza paslorc, un corpo insomma senza principio intrinscco di

vita, e cbe sarebbe condannato irreparabilmenle alia morle colia

morte deH'ullimo prelc disgrazialo eke gli avcsse dato il norac, sal-

vo il caso della giustaposizione, che gli si polrcbbe fare per qual-

che nuova apostasia sopravvcnuta. Ma Chiesa propriamcnle detla
,

come pure s' appellano la Russa
,

la Costanlinopolitana ,
F Angli-

cana e via dicendo
;
oh ! coles lo poi no ! e cio per la grandissima

c significanlissinia ragiouc, che il Governo italiano, con tutti i suoi

milioni di lire, c le sue migliaia di salellili, e le sue croci e i suoi cor-

doni, che dislribuisce a manca e a dirilla, non ha potulo avere un Ye-

scovo, un solo Yescovo dalla parle sua ! Ed e lepido il vcdere cote-

sii cherici libcraii, i quali senza Yescovi, quanlo a coslituirc Chie-

sa
,
non sono nulla , raccomandarsi a mani giunle ed a ginocchia

piegale ad un Governo, che, per fare una Chiesa senza Yescovi
,

non puo nulla, raccomandarsi, diciamo, pcrche metla una mano in-

nanzi lira episcopale a salvamenlo del sacerdoti, che hanno avuto

la sventura di mcorrere tulla la ferocia dello sdegno loro, per es-

sersi manifestali italiani, secondo che si espresse la Societa eman-

cipairice di Napoli. Iniorno alia quale il Parlamento ebbe tulta la

ragione di riderc, quando, intcrrogalo dal Deputalo Maresca il Pi-

sanelli ,
da chi mai pretendessero emancipare se ed i socii quei preti

'emancipatori, prima che 1'interrogato desse altra risposla, fu ripetuto

da tulli i lali dagli Onorevoli ,
che dal Papa e dai Yescovi

, ravvi-

sando per avvenlura in quella prelensione la medesima esorbitanza

che sarebbe nei soldali, che si volessero emancipare dai loro duci ,

o negli scolari, che dai loro maestri, prelendendo tullavia di rima-

nere quegli esercilo, e quesli scuola.

Qui potremmo fermarci non inopportunamenle a far senlire lulta

1'importanza, diciamo cosi, dommalica di quesla separazione di una

parte non grande di clero dall' inlero corpo dei Yescovi
,
e la pre-

sunzione che, eziandio naturalmenle parlando, sla contro dei dissi-

deuli in maleria cosi grave e di cosi stretta pertinenza ecclesiastica.
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Polremmo altrcsi Iraltenerci a considerare la insigne forlezza d'ani-

mo e la sapienza cristiana di quanli sono Vescovi italiani, scnza che

vi sia uopo di recarv i eccezione o riserva pure per un solo
,

i quali

tutli, da presso a tre anni, slanno lollerando ogni maniera di scduzio-

ni, d'incitamenti e di soprusi, dalle dimostrazioni furibonde della ca-

naglia ,
fino alle perquisizioni domiciliari della polizia ;

dal vedersi

spogliati delle loro rendilo e dei loro diritli
,
fino all'essere Iradotti

sulla scranna dei rei sui tribunali
;

dalle impunite calunnie di gior-

nalacci vituperosi, fino alle diatribe virulentc di cherici corrotli e co-

dardi , falli piu baldanzosi dalle prolezioni governativc ;
ed intanto

-non uno ha ceduto, non uno lia balenalo ! Oh ! si ! quesla misera

Italia
,
ravvolla in tante calamita e copcrta di lanla vergogna , puo

ben portarc alia la fronte tra le nazioni sorelle, ed essere nobilmcn-

te orgogliosa della generosila e fortczza di un Episcopate, che potra

bene averc degli uguali nella sloria, ma non dei maggiori.

Quesle cose, come dicevamo, potrcmmo considerare; ma alia

presenle matcria forse c piu congruo il notare, come appunto in

quella mirabile unanimita di lutto 1'Episcopato italiano la Bonta di-

vina ha apparecchiato, per salute dell' Italia, il massimo impediments

al meditato scisma. Non vi e caso ! il Pisanelli non ha un Vescovo,

per fermarlo come primo anello della malaugurata catena : c se non

si risolve di consecrarlo egli coH'assislenza di qualche presbilero

attore, o di qualche frate, gran croce piu del sacro suo Ordinc, che

non dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
,
dovra egli e la sua

chiericia liberale dichiararsi fierissimo presbiteriano; cioe di lal sel-

ta forsennata , che neghi con tar per nulla nella Chiesa i Vescovi
,

posti pure dallo Spirito Santo a reygere la Chiesa. Ed e si mani-

festo il dito di Dio in questo fatto
( agli occhi almeno di coloro, che

credono all' intervento di Dio nelle cose umane), che Tunico infelice

Yescovo messosi al senigio del partito dominante, in eta verde an-

cora e nel pieno vigore della forza, fu tollo di tralto dalla scena, ap-

punto quando si apparecchiava ad intavolarvi lo scisma
,
ed era non

lontano dal venire al potere il partito, che ne avrebbe tratto il peg-

giore costrutto. Gia si buccinava che il Capulo stava per profanare

la consecrazione episcopale sopra 1' indegno capo d' uno dei corifei
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del clcro liberate, per poscia inscdiarlo nclla Caltcdra di S. Ambro-

gio ;
ed egli ,

il consecralore, si sarebbe usurpala quella di S, Mas-

simo. Ed c noteYolissimo come, prima ancora cbe seguisse il falto,

gia erano accesi i dissidii Ira il principale agenle ed il degno alunno r

intorno a cbi dei due dovesse esscre capo della nuova Cbiesa na-

zionale
;

e. si parla cziandio di una non brieve corrispondenza epi-

stolare corsa Ira 1'uno e 1'allro intorno ad una siflalla prcminenza;

la quale, guardata per quella solennc furfanteria die vcramentc sa-

rebbe stata ,
non puo aegarsi che s'avveniva ollimamente ad ambe-

due. Ma Iddio tronco il clissidio per via compcndiaria e risolula tan-

to, che al presente 6 al tutlo impossible rappiccarlo, in quanto noa

vi e cbi voglia a cosi indegno uifizio prosliluire il caraltcrc e la di-

gnila episcopale ;
e lulto assicura cbe

, per divina misericordia
,
in

Italia non vi abbia ad essere.

Quanclo pure lullavia non \i fossero i due menlovati impediment!,,

ye ne sarebbe un allro
,

cbe baslerebbe di per se solo ad inlerrom-

pere qualunque conalo di vero scisma
,
o certo a Ironcargli ogni \ia

di fcrmo e durevole slabilimenlo. Queslo non e impcdimento filoso-

fico, che riguardi le inlelligenze ; neppure e dommalico o morale, che

tocchi rispetlivamenle la fede o le coscienze : csso polrebbe dirsi

cconomico, in quanlo si atliene alle borse
;
ma per queslo medcsiino r

Teduto il sccolo in che viviamo
,

e il piu prepotente di lutli. Una

Chiesa scismatica non si polrebbe slabilire senza una larga dolazionc :

c non come per la cattolica
,
a rispelto della quale quesla 6 condi-

zione non per essere
,.
ma per bcne essere

;
si\ veramente si richiede-

come condizione strellamente necessaria per essere. E se ne puo pi-

gliare esempio nella Chiesa anglicana : la sola per avvcnlura
,

che-

possa dirsi avcre.una \ita esteriore e strettamenle unita al Goyerno,

o piutloslo mancipala a quello. Ora se alia Chiesa anglicana si to-

glicsscro le ricchissime dotazioni
,
non vi resterebbe piu nulla

;
e la

Tedrcsle il dl appresso disciogliersi come sale nell' acqua, o dile-

guarsi come fumo nell' aria.

Pertanto dileci: come farebbe il Governo ilaliano a dotare questa

sua crealura , quando pure gli vcnisse fallo di metlcrla al mondo T

csso che e indebilato insino agli occhi, e non sa piu dove dare della
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testa per ispillare quatlrini? IVoi prevediamo la risposta die la So-

cicla emancipatrice suggerirebbc al Pisanclli : I beni della Chiesa

catlolica servanoia sustentare la Chiesa nazionale
,

come appmito

si lore in InghiUerra, e sista facendo cziandio in Irlanda, dove pure

11 pnpolo nclla massima parle e quasi nella sua universalita e rimasto

caltolieo. La proposta e ottima e degnissima di chi la fa ! Nondimcno

\i e forte a tcmorc, non forsc si trovcranno i proponent! cliaver falti

I conli senza 1'oste. Per presto che yogliano e sappiano essi fare nel

costituire la nuoya Chiesa ,
il Ministro delle llnanze fara piu presto

di loro ad incamerare, a vendere, a mandare alia malora i beni del-

Tantica, doe della cattolica
,
la quale per raanlencrsi ha nella carita

dei fedeli un fondo inesaurihile ,
die non sara rnai dischiuso ai rin-

negati ed agli scismalici. Vcro e die il Governo potrebbe strappare

perfino di mano al povcro il suo pane sudato
, per alimentarne ed

impinguarne un clero abborrilo, come in parte si pralica in Irlanda ;

ma quando pure si vcnissc a somigliaati eccessi, la Chiesa nazionalc

avrebbe una vita molto stentata
, precaria al lutto ed incerla

,
so-

prattutto che essa dal fervido e immaginoso popolo ilaliano mal si

potrebbe promettere i diuturni prodigi della pazienza cellica. E cosl,

dato pure per impossibile che si riuscisse a stabilire in Italia una

sconciatura di Chiesa scismatica, si potrebbe scommettere cento con-

tro uno, che, dati giu i primi bollori, il nuovo Stabilimenlo finirebbe

colla morte del conte Ugolino.

Dalle cose fin qui ragionate e agevole il conchiudere
,
che dun-

que, soltratta 1'Italia ai legitlimi suoi rettori e fatta preda e ludibrio

di partiti politici ,
la Chiesa vi dovea essere afflitta e perseguitata

variamente
,

secondo la varia indole e le varie qualila dei partiti

stessi. Che, dove i democralici mazziniani avrebbono ravvolti nelle

stesse ire Vescovi e preti , buoni o rei che si fossero
;

i moderati

mettono grande distinzione tra gli uni e gli altri, infliggendo ai pri-

mi ogni maniera di vessazioni, per vincerne le resistenze generose,

e carezzando, proteggendo, guiderdonando i secondi
,

affine d'im-

baldanzarne vie peggio gli spiriti e crescerne il numero. Era nalu-

rale che, a questa specie di seduzione, molli ipocriti ponessero giu

la maschera, molti deboli cedessero, e molli gia mal fermi precipi-
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lassero. Tuttavolta, benche in alcune poche diocesi, per 1'antico e

segreto tarlo che le rodeva, la defezione clericale sia stala notevole,

nella loro universalita e riuscita
,

la Dio raerce
, pochissima cosa ,

non solo per la scarsezza del numero
,
ma eziandio per la qualita

delle pcrsone, gente quasi lutta oscura o di mala fama. Pochi nonr

dimeno o molti che siano i chierici Iraviati ,
lullo ci persuade che i

conati allo scisraa non sortiranno alcuno effetto stabile e durcvole

tra noi
;

e cio non tanto per la grande difficolta di dare alia Chiesa

nazionale un simbolo ed una dotazione , quanto per la non minore

di costituirvi anche un semplice siraulacro di Gerarchia. No ! fmche

Iddio conserva all' Italia il sapiente e fortissimo Episcopato , che al

presente ne forma la sicurczza
,
ed innanzi agli avvenire ne far& la

gloria ,
la patria nostra

,
tra le tanle calamila che la straziano , non

dovra noverare questa massima, di vedere cioe nel suo mezzo dila-

cerata da mani sacrileghe, come non osarono fare i crocefissori del

Golgota, la tunica inconsutile del Redentore !



UN ANTICO COMMENTO

BELLA DIVINA COMMEDIA 1

Considerammo gia in un altro articolo la vera e universale ragione,

per la quale la Divina Commedia di Dante Allighieri e slata nella eta

moderna, quanto alia sostanza del suo Concetto, inlerpretata di un

modo totalmenle diverso da quello de' primi tempi. Ed ora richiede-

rebbe il debilo nostro
,
che noi facessimo un confronto delle antiche

spiegazioni e delle recenli
,
sicche per esso i lettori polessero in-

tendere immediatamente la qualita e il valore si delle uno si delle

allre. Ma quanto ci riesce agevole esporre con nitidezza e brevita

somraa le prime, altreltanlo ci e impossibile sol numerare le se-

conde. Imperciocche, per rispetto agli antichi, le avremo comprese

tutte, affermando, che nella loro sentenza il Poema di Dante al-

tro non e nel suo essere poetico, se non la espressione figurala

della Conversione del Peccatore dai peccati e da' vizii alia grazia

ed alle virtu, a grado a grado, insino alia piu consummata perfe-

zione. Ne vi avverra di leggere un antico commentalore, il quale,

mentre ha i suoi speciali pareri in tante cose particolari ,
non si

convenga in queslo con tutti gli altri e con ciascheduno di essi.

1 Yedi il presente vol. a pag. 170.

Serie V, vol. V, fasc. 312. 42 5 Marzo 1865.
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Ma ben allrimenli passa la bisogna Ira que' moderni
,

i quali

lianno accettato il canonc negative della Critica del secolo, di do-

yersi per ogni modo scarlare la interpretazione di senso religioso.

Ognun di costoro nel mellersi nell'argomento crede suo primo de-

bito crcarc una sua propria sentenza, il cui merito principale sia

in qucslo ,
clic si diparla ,

il piu die sia possibilo, dalle seiitenze

di quanli altri vi aveano spesa prima di lui la lor dose d'inchio-

stro. Ed 6 naturale. Conciossiache
,

clii ha tra le mani una ma-

tassa stranamcnlc arrufiata, la prima cosa chc pensa di dover fare

6 di sgropparla de' diversi nodi che incontra
, per potere ravviare il

bandolo e poi dipanarla. Cosi ora un commentalore, a vedersi di-

naiizi agli occhi quell'inviluppo inestricabile di figure e di cose, che

per opera de' suoi chiari predecessor! e diventata 1' Allegoria die

contiene il Concetto della Divina Commedia, si reputa obbligato in

\irtu deirufficio suo di sperimentare anch' egli le sue forze, se gli

avvenga di cogliere e di mettere in chiaro la verita. E che debba

essere fortiuralo piu degli altri
,
di leggieri scl persuade per quclla

favorevole opiriione che ognimo ha di so; salvo pero che dopo il

fatto lasceri le cose impacciate ancor peggio di prima. Ball' altro

canto perche dovrcbbc rimanersi, quando qucst'argomento e clivcn-

tato libero campo agli escrcizii di chi voglia, e lo sciorinarne di piu

o meno marchianc
, per la lunga usanza di udirne di ogni forma,

oggimai non c contato per nulla? Per tale modo le spiegazioni del

Concetto principale della Divina Commedia si sono cosi faltamente

multiplicate ,
die non e impresa da cavarsene si presto il ricor-

dare, non diciamo altro
,

le precipue ;
e certo non sarebbe de' li-

miti di un articolo. Nel rimanente non yetliamo la nec<3ssita di do-

verlo noi fare.

Iniperciocclie la stessa multiplicity di coteste spiegazioni, nessuna

delle quali ha stabilmenlc satisfatlo
,

e die tuttavia si cscludono

a Yicenda, e il piu palpabile argomento della falsita di tulle <?ssc.

j\e varrebbe il dire che i comuni fondamenti sono pochi di nu-

mero, cd in essi i moderni interpret! generalmente si accordano.

Conciossiache qual ragione si puo addurre, perche sinora non si e

riuscito a costruire con cotesli elementi una inlerprelazione ,
iiella



DELLA BIVINA COMMEDIA

quale finalmenle riposasscro gl'intellelti desidcrosi della verita? Per

conlrario in qualunquc maniera e per qualunque verso si c stu-

dialo di disporrc quo' incdesimi dementi, niuna ipolcsi. di spiega-

zione nc c finora provenuta, la quale non sia assurda per so slessa r

o almcno non sia disdelta dal Poema. 11 die posto, egli e da dire

die il vizio radicale sia proprio in que' fondarnenti dellc miovo in-

terpretazioni , ne"quali pur Iroppo e vero die si convengono , se~

condo poche diffcrcnli categoric ,
lull' i modern! commentated . Di

guisa che si dovrebbe oggimai ripulare siccome cosa dimostrata

dal fatlo stesso, die la Selva, per esempio, non puo esser figura

dell'esilio, del Priorato, dclle fazioni fiorenline, e va dicendo;. ne

il Colle immagine di un bone opposto ad alcuno di questi mali;.

ne fmalmente le Ire Fiere simboli di Ire Potenze, vedulo che in

niuna delle moltissime forme, onde que' segni cosi spicgali si sono

insieme commessi, ha poluto sussisterc una qualunque spiegazione

die avesse valevole appoggio in se medesima e fosse probabile

ncl Poema.

Or parrebbe impossibile che dopo si lunghi anni da die si sta sper

colando sopra questo soggello, ed intelletii non vulgari vi hanno^

logorale, per cosi dire, le.loro posse, si sia dovulo venire a que-

sta conseguenza piu o meno scnlita
, piu o meno confessata

,
che

oggimai e da deporre il pensicro di trarre all' aperto il Concetto

della Divina Commedia, siccome d'imprcsa per ogni modo dispe-

rata. E di chi e dunque la colpa?

Chi faccia ragione secondo gli ultimi risultamenti dee rispondere

che e di Dante. Imperciocche non ad altro che a \izio dell'Autore si

potrebbe apporre, che molti cletli ingegni e di dottrina abbondante-

menle forniti, preso 1' impegno di rilevare 1' intendimcnlo della sua

opera, c tutti perseverando nel proposilo, e facendo ciascheduno le

sue pruore , dopo si lunghi studii non sieno riusciti a nessun co~

slrutto che yalga. La quale malagevolezza, o piultoslo impossibilita

d' inlelligenza, se fosse di qualche luogo particolare potrebbe avere

scusa, posciache di cosiffalte s'incontrano spesso ancor ne' buonl

scrittori
, qualche yolta per fallo della umana natura, ed altre voltei

per circostanze sopravvenule di altronde. Ma in cio che e concetto
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dell' opera ,
die c quanlo dire forma die le deve dar 1'essere, che

la deve animare, ed infondervisi come atlo e vita di lull' i membri di

essa, e percio variamenle rivelarsi si nelle parti, si nel lutto; in

questo, diciamo, essere oscuro, e non solamente oscuro ma ininlel-

ligibile, egli e un difetlo cosi strano, die per ventura non vi sara

scrittore pur di mczzano ingegno ,
al quale possa essere meritamen-

te appiccato. Or vedete singolare privilegio ,
il quale, argomentando

dagl' inutili tentativi de' modern! commentatori
,
no! saremmo co-

stretli di concedere a Dante! Dovremmo dire, che fra lulli gli scrit-

tori esso unicamente sia riuscito a comporre un' opera, della quale ,

dopo si lunghi csami non possa dirsi che cosa esprima nella sua so-

stanza, no a qual fine sia indirizzata da lui: e cio die farebbe piu

maraviglia, avcndo egli , appunlo per quest' uopo di manifestare di-

rettamente 1'inlendimento ed il fine dell' opera, occupati due Canli

Intieri, che formano la protasi di tulto ilPoema.

E mirate se Dante dovea sapere il suo mestiere. Poiche vogliono

i retori che la dole piu propria e piu necessaria della proposizione

di un' opera, lunga o breve die sia
,
di prosa ovvero di verso, deb-

ba essere la chiarezza; c quasi non ne riconoscono altra, die aque-

sta non si riduca
,
o non sia ordinala. E cio perche la proposizione

non solo ha da essere chiara per se, siccome qualunque altro di-

scorso
;
ma dee di piu diffondere la luce nel rimanente dell' opera ,

richiamando a se tulle le parti di quella e unificandole. Proprio il

contrario di cio che Danle avrebbe fatlo ! II quale ollre a regalarci

due canti oscurissimi, sarebbe con essi venuto a intorbidarci la in-

telligenza del tullo in modo affatlo maraviglioso. Imperciocche, se non

avesse mandato innanzi que' due Canli malaugurali; se invece si

fosse messo a diriltura per 1' Inferno
,

e quindi pe' gironi del Pur-

gatorio, e poscia pe' varii cieli insino aH'ultima visione del paradiso,

metliamo pegno contro lull' i commenlatori
,
che la idea del Poema

sarebbe trasparita con chiarezza suflidente : almeno e cerlo die del-

le tante e si groltesche fantasie
, quante ne abbiamo udite sinora ,

niuna si sarebbe potuto affibbiare cosi impunemenle all' innocente e

inconsapevole Poeta.

II quale ( seguitando a discorrere secondo le posizioni de' modern!

commentatori
)
sarebbe ultiinamente riuscito a questo fine, di essere
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inteso a rovescio da' suoi conleraporanei, e solo in barlume, in cerli

punti piu rilevati , da alcuni fra lontanissimi posteri : nel riraanente

chiuso agli inlelletti ancor di costoro. Ma chi non sa die ogni aulore,

massime se poela, scrivc principalmcnte per gli uomini dell'eta sua?

E di Dante segnatamenle chi ne puo dubitarc, veduto die dalla sto-

ria de' suoi tempi egli attinse cosi gran parte de' malcriali del suo

poema, e che appunlo per giovare piu univcrsalmenle scelse di pre-

ferenza 1'idioma del volgo? II che vale ancora meglio nelle opinion!

de' moderni, secondo le quali non allro che politica o civile e nella

soslanza la idea che egli voile poetizzare. E a chi vorremmo che

avesse proposto colesta idea (qualunque ella sia, giacche non ci san

dire quale sia), se non agli uomini del suo secolo, che soli avreb-

bero dovuto metlerla in alto? Or che e? I contemporanei di Dante

furonoi piulontani dall'intenderla. Doveano passare quattro secoli

e mezzo , e sol dopo quesli si sarebbe cominciato a duhilare, non

forse sotto quelle slrane figure si nascondesse alcun altro intendi-

mento : e questo dubbio finalmenle avrebbe spinlo a cercar tra i

possibili la idea misteriosa dell' Autore.

Tuttavia, potra dire laluno, si copri sludiosamenle per non irritare

contro di se le ire de' polenli : pel quale fine appunlo scelse le im-

magini allegoriche, die sono si acconce a velare gl' intendimenti se-

greli. Bel trovato davvero, e tutto degno della gran menle dell'Alli-

ghieri ! Imperciocche se questo era il suo travaglio, cercar modo che

il vero concetto del suo Pocmanon si lasciasse indoyinarc, tanto sa-

rebbe stato piu sicuro pel suo fine e piu comodo pe' commentalori

che egli si risparmiasse affalto la fatica dello scrivere. Ma senza bi-

sogno di allri discorsi il fatto stesso e la piu evidenle confutazione

di un lal presupposto. Imperciocche niuno affetto fu cosi estraneo al

uore di lui
,
siccome queslo della paura, o, se si vuole

,
di una ri-

guardosa prudenza che i'argomento gli addebita. E qual cosa epiu

frequente nella Divina Cornmedia delle invellive di ogni genere e

contro ogni classe di uomini, somrni ed imi, di qualunque grado, di

qualunque aulorita, di qualunque potenza, massimamente se guelfl,

c soprallutto per poliliche differenze? Chi dunque vorra persuadersi

eke questi medesimi uomini o la parte loro gli abbiano in sul prin-
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cipio ispiralo un si alto timore
,
che egli per ogni moclo non volesse

far parere die li prendcsse di mira? Dovea piuttosto mettere in pa-

lese sin da principio il suo bcrsaglio, perche vi andassero a ferire

piu sicuramente tulli i colpi del Poema.

Pertanto ecco il frulto de' nuovi studii de' moderni commentatori

della Divina Commedia
,
avere oscurata disperalamentc la mlclli-

genza di essa nella parte piu sostanziale
; sicche si debba inferire

che
,
abbia pure quanto si voglia eccellenza, nondimeno le manca il

miglior pregio , quello cioc di un concetto ccrto e dclcrminalo
,

il

quale dia forma ed essere di un tullo poetico alle parti svariale die

k> compongono. Con die sono essi riusciti ad annullare lulti quegli

allri nobilissimi pregi di un lavoro di arle, i quali sono connessi col-

1'unila e grandezza del concetto principale ;
ed a menomarc in gran-

dissima parte i rimanenli
,

de' quali pur fanno al divino Poeta si

alto vanto. E di vero in quale stima si vorra avere, segnatamente

da' forestieri, un poela, del quale, lutli gli sforzi de' suoi esposilori,

molti di numero ed ingegnosi cd eruditi
,
non hanno potuto rilevare

I'jnlendimerilo principale ,
cbe pure ha il suo svolgimcnlo in ben

cento canti ? Ognuno e tentato di credere che quelle lodi sieno esa-

gerale ,
ne altro che infelice possa essere nelle parti chi ha fatto

si infelice pruova nel tutto. Direte die a malgrado di cio e denlro e

fuori 1' Italia Dante e riputato non pure un gran poela ,
ma per

venlura il maggiore di lulti. Lo diciamo anche noi : ma cio non to-

glie che i moderni commentatori non abbiano falta dal canto loro

ogni opera di abballerlo nella comune opinione ,
c die appresso-

alcuni non ci sieno riusciti.

Or se e da tener conto non solo dell' altenlato di manomellere si

sconciamente una lant' opera di arte
,
ma ancora della insistenza

con che vi si lavora
, e del pessirno efletlo die n' e scguito , con-

tro ai moderni commentator!, a noi pare , meglio che conlro a quel

miserabile sforzo die furouo le Lettere viryiliane, avrebbc dovuto

eccitare il suo zelo chiunque e aulore di quelle poche linee inlitolale

Ai Leltori, in sul principio del volume del Purgalorio col commento

del Buti : II Graziani (egli dice) colle sue liriche, ed il Yarano col-

le YLsioni, rinvigoritisi alia scuola clantesca, moslrarono i primi quale
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sentiero si dovea prendcro ;
ma le arcadiche sdolcinaturc

,
c le let-

tere virgiliane ,
dettate colla pctulanza propria delta setta

, ne di-

stolsero dalla onorata meta. Troppo grande imporlanza da costui

aquclla insignc goffaggine die furono le Leltere virgiliane, argomen-

lando che potesscro operar tanto male. II vcro e
, die se essc pro-

dnsscro alcun cflbtto, fu proprio il conlrario di quello a die intende-

\ano, rianimando piuttoslo colla sciocca opposizionc il nobile ardo-

re che si era cominciato ad accendere verso 1'italiano Pocta. E n' 6

pniova il gran rumore die fu Icvato appena uscirono alia pubblica

iucc, sicche non v' ebbc uomo di merilo che non prendessc a biasi-

marle o sia per voce o sia per iscritto, magnificando per opposto i

pregi divini dell' oltraggiato Poela.

Si acquicti pcrlanto 1'autorc di quclle linee
,
die al BeUinelli non

riusci colle sue leltere a distoglicrc ncssuno dalla "onorala meta.

Ma quanto alia pefulanza propria delta setta
,
onde dice che son

dettate
, egli avrebbe buon gioco di questo suo motto

,
so fossirao

ad altri tempi. Imperciocche certe frasi
,
o gerghi die vogliam

dire
,
hanno un loro pcriodo determinato : passato il quale, chi lut-

ta^ia ne lisa
,

fa ridere del fatto suo come di nn sempliciaccio

che egli e
, e poco inlcndcnle della materia. Che e proprio il ca-

so incontrato all' autore soprallodalo ;
il quale retrocedendo meglio

che di tre lustri, ci csce innanzi con quest'allusione, altrettanto mali-

ziosa quanto inconcludente, contro a quel ceto, del quale faceva parte

il Bettinelli. Cosa che avrebbe dovuto fare nel 1817 o in quel tor-

no, quando era ingegno di guerra do' ncmici della Chiesa e della so-

cieta umana, per Tuna parte mascfeerarsi dimostrando un zelo che

mai il piu caldo per la religione cattolica
,

e per 1' altra screditare

per ogni guisa i ministri della medesima religione, e piu quegli che

si temevano piu ,
rovesciando sopra essi la odiosita di eerie dottri-

ne, di ccrti fatti, di ccrli nomi, die sapevano troppo bene a chi pro-

priamcnte si convcnivano. Ma ora die i Frammassoni di ogni rifor-

ma, usciti da' loro covi slampano pubblicamente i cataloghi del loro

ordine, e dalle log-ge officialmente o quasi officialmente costiluite

passano ne'Consigli de' Ministri, ovvcro ne' Parlamenli, chiamare

selta quell' Istituto die fiiceva tant' ombra ai veri settarii, ci perdoni,
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piu chc un qualunque anacronismo, e semplicita senza pari. Se ben

si mira
, queslo unico motto rivela tutta la seric di quelle pessime

arti, che furono adoperate con lanto strazio della verita, della inno-

cenza e della giuslizia, per travolgere le opinion! , trarre in inganno

le molliludini, e riuscire a quegli eccessi, die ora vediamo consum-

marsi
,
ad oppressione della sanlissima religione di Crislo e perver-

limento de' costumi.

Ma ritornando la donde siam mossi, se 1' autore della prefanzfon-

cella avea buon zelo della gloria di Dante
,
avrebbe dovuto

,
noi di-

cevamo, Icvar alto la voce contro i moderni commentatori
,

i quali

ne banno fatto il si tristo governo, e non gia contro il Beltinelli
, le

cui parole, quanlunque si voglia opprobriose, andarono a \uolo, ed

ei medesimo le ritralto, come lo attesla il Monti in una leltera che

gli scrisse , ed oggimai sono cadute ncl dimenticatoio. Che se nelle

Lettere viryiliane credo di vedere la pelulanza propria delta selta,

e per un aslio mal dissimulate si lascio sgorgare dalla penna il ye-

leno di quesla allusione
;
noi per contrario senza \eleno, e piuttosto

con dolore, gli faremo nolare che le vere setle, universali e partico-

lari cagioni di tutti i mali della povera noslra patria, non sono per

nulla estranee a questo si disoneslo strazio
,

il quale si e falto e tut-

lavia si sta facendo, della Diyina Commedia di Dante Allighieri. E

gia 1' ayeyamo osservato nell' articolo precedente, che yera e sola

ragione del tanto scapestrare che hanno fatto i recenti commentator!

in si yarie e si disformate spiegazioni, e stato perche si e tolto di mez-

zo il fondamento degli antichi
,
di considerare la Diyina Commedia

come poema soslanzialmcnte sacro e religioso; col qual fondamento

non era possibile che una sola spiegazione ,
\aria

,
lullo il piu ,

in

alcuni concetti molto secondarii. Ball' allro canto non si polendo so-

slituire ad esso altro che 1* arbitrio degl' interpret! ,
era cosa tutlo

naturale che dovessero germinare tantc inlerpretazioni, quanli sareb-

bero cervelli a volerne coniare. Ora di chi e la colpa ,
se e uscita

di yista la idea per venlura piu appariscente del divino Poema
,

la

quale, pel lungo corso di presso che cinque secoli, e stata il centro in

cui si sono raccolte tulte le spiegazioni di tutli i commenlatori ? di

chi, ripetiamo, e questa colpa, se non di coloro che hanno posta ogni
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opera per dislruggere dove che fosse il sentimcnto rcligioso ,
sia di-

rellamente se il pole\
7ano

,
sia indireUamenle slraniando gli animi

da ogni cosa che sapesse di pieta e di divozione? E, crcsciula fra le

classi piu colte
,
che sono quelle che senlono piu le influenze sel-

tarie
, quest' avversione ,

o almeno freddezza e indilferenza rispetto

alle cose sante, era cgli possibile oggimai ascelizzare con Dante

daH'miimo grado di peccatore converlito, insino a quell' altissimo di

contemplativo rapito in Dio? Doveano quesle parer grettezze di spi-

rili deboli e spigolistri ,
del tullo indegne del gran Poela, se non in

quanto egli siimasse tirarne vantaggio , per adornare acconciamenle

al tempo qualche altro suo piu alto intendimento.

II quale intendimento dovea essere ad ogni costo un concetto po-

litico ;
e pensate se polea fallire questo dell'unita dell' Italia

,
ad un

bel circa
,
come a' di che ci corrono la voglion foggiata i nostri ri-

generatori. II forte slava neli'accordare o questa o altra qualunque

idea co' simboli della protasi ,
e mollo piu coll'ordito di tutta la tela

del Poema. Ma quanto a cio, i noslri Danlisli hanno fatto a fldanza,

alcuni colla malagevolezza, com'essi dicono, del soggetto che non si

porge a tanto; ed altri colla dabbenaggine de' letlori, sfiorando loro

sul viso le piu marchiane sconnessioni, colla sicurezza di chi afterma

verita di evidenza immediata. In che piu avventati ancora sono stall

coloro, i quali trattando allri argomenti ed altre malcrie, si sono

oacciali cosi per vezzo nella quislione del Concetto della Divina

Commedia : laddove i -comnienlalori propriamente dctti aveano pure

un qualche raltento nel testo, al quale, come che fosse, crano linal-

mente costretli di riferire le loro spiegazioni. E cosi abbiamo avulo

un supplemento ,
che mai il piu delizioso

,
a quella selva che gia

erano i commenti degli ultimi tempi , ne' discorsi accademici, nelle

orazioni inaugurali , negli scrilti politici di ogni generc , nelle opere

irreligiose, e sino nelle arringhe de' Ministri in Parlamento. Povero

Dante trasformato, qual piu aggrada agli autori
,
ora in un Machia-

velli, ora in un Catilina, e quando in un Arnaldo da Brescia, quando

in un precursore di Lutero ! Tutlo merce
, ripeiiamolo ,

delle societa

segrete, che hanno sollialo e manlengono deslo nelle moderne gene-

razioni questo spirito d' irreligione e di rivoltura, sicche ne sono
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penetrate le scienze, le arli, Ic discipline tulle, e con esse la Divina

Commedia
,
a si gran danno della crcsccntc giovenlu.

Donde alcuni callolici piu fervorosi
,
ma meno conoscenti di let-

tere, prendono in sospello Danle, siccome aulore di dubbia fede, e

grandemenle pericoloso. Fra i quali non manca chi fa siima che ai

soli sctlarii vada debilorc di quclla fama gigantesca die egli gode r

Bon altrimcnli clic i parccchi de' tempi nostri gia fall! salirc in voce

di sommi
,

i quali in se slessi appena erano lollerabili. Ond' e che

essi vorrebbero ad ogni coslo lolla di mano a' giovani la Divina

Commedia ,
sicche

,
col vano prelesto della poe^ia e della lingua ,

non ne traessero grave cagione di guaslo alia interezza della Fcde

cd alia buona disciplina.

No : si diano pace cotesti pusilli : la fama di Dante non e filtizia ,

qual e la fama di coloro, i quali ,
levali in alto per eslrinseca forza,

ricadono anche tosto e con maggiore ignomiiiia nell' antica bassezza.

Per contrario a Dante, non che menomare la stima in che era venu-

lo, va sempre crescendo, e tan to piu, quanlo piu si allarga lo studio

del suo Poema. Dal quale argomeulo se qualche :uuo lullavia non e

convinlo , sospettando del giudizio, bcnche comune di quesla noslra

Inganncvole eta, egli ha buona mallevaria in lulta I'aulichita, la qua-

le
,

fatta eccezione dell' epoca piu vergognosa della italiana lettera-

tura, gareggio sempre, di secolo in secolo, di vcnerazione e di stima

verso 1' immorlale Pocla. Or com' e possibile 1' inganno in tanla uni-

vcrsalila e perpetuazione di consenso?

Quanto poi ad csserc Dante aulore pericoloso, farebbero bene a

dire che non poco pericolosi sono gran parte de' commenti o di al-

tri scrilli sopra il Poema di lui
,

i quali girano impunemente per le

mani de'giovani. Ma pome cagione a Dante, egli e lo slesso che ag-

giugnergli gratuilamenle al danno 1' infamia. DaH'allro canto e que-

sto pur troppo il vezzo dcgli uomiui di parte ccrcare appoggio ai

loro sislemi presso gli autori piu repulali e farli, come possono me-

glio, mallevadori delle loro opinioni. Ne' quali incontri ella e non

solo una specie d' ingiustizia ,
ma aucora uno scapilo abbandonare

agli avversarii 1'aulorila di quesli nomi, e mellerli in sospelto pres-

so i buoni, sol perclic quelli calimniosamente ne abusarono. E valga
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in questo proposito non piu cho per una similitudine, benche mol-

to calzaiile
,
cio che diremo. Noi per fermo veggiamo clie quanto

gli erctici sono stall piu ostinali a volcrc con islorte interpreta-

zioni trascinare nelle loro sentenze i venerabili dottori dell' antichi-

ta
,
altrettanto gli scriltori caltolici hanno piu aguzzalo 1'ingegno

per districarli vittoriosamente da' loro sofismi. Cosi
, per citarc un

solo esempio , per un secolo e piu e stato un conlinuo armeggiare

de' Giansenisti per condurre le dottrine di S. Agostino nel senso del

loro empio sislema. Or die ban fatto i teologi cattolici? Si son forse

lasciali sgomentare dalle fallacie di quegl' infmti
,

i quali per altro

avean trovato buon gioco ai loro sofismi nelle dispute del S. Dolto-

re, clie erano in confutazione di error! del tutto conlrarii ai loro,

quelli cioe de' Pelagian! e Semipelagiani? Per nulla. Sludiando ess!

nel suo lutlo la doltrina del Santo e con questa paragonando i testi

controversi
,
e argomentando dagli aggiunli de' medesimi nc' luoghi

parlicolari ,
e usando tutti gli altri sussidii dell' Ermenculica

,
ban

fatto emergere la verita piu bella e piu sfolgorante per quel mede-

simo cozzo degli argomenti contrarii.

Dante non e certo un Dottore della Chiesa
;
ma nondimeno e il

Poeta eminentemente cristiano, il cui canto immortale ispirato dai

misteri della Fede mette odio al peccalo colle immagini spaventose

degli eterni gastighi, e persuade la pratica delle cristiane virtu colla

descrizione de' gaudii sopraumani riscrbali ai giusti nel Cielo. Che

e dunque? Perche un Rossetti, un d'Aroux
,
o allreltale

, lavorando

di mosaico colle sue sillabe, ne fa uscir fuori sformate bestemmie,

dovremo cederlo ai proteslanti qual merce loro? ovvero perche altri

men rnattamente, ma non meno calunniosamenle, eslendendo a piu

rea significazione ,
che egli non tennc, eerie sue espressiom, eel di-

pingono avverso alia potesla ecclcsiastica
,
lo dovremo rigcttare sic-

come insidiatore della disciplina della Chiesa? fiualmente perche i

piu eel meltono in aspetto di chi ci lavora un Poema ,
che ha la

scorza di sacro, e nel midollo e argomento di commozioni e di rivol-

ture poliliche, lo dovremo scuoter da noi, per timoro che nonaggiun-

ga foco in questo incendio che ci arde daltorno?

Non saremo davvero cosi slolidi. Tanlo piu che con queslo abban-

dono altro non si farebbe, che dare maggiore ardimento ai nemici
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del vcro c del bene, di abusare della parola di Danle per se cosi au-

lorevole, ne per tanlo sarebbe scemata, ma solo rivolta in peggio,

la influenza che puo avcre. E di fallo veggiamo die oggimai i buoni

si riscuolono da quella inerzia
,
onde gia da tanti anrii conlempla-

vano indifferent! lo strazio che si faceva della Divina Gommedia
,
e

non pochi mettono mano a rivendicarle il suo essere di poema es-

senzialmentc sacro e sodamente religioso.

I quali sforzi hanno ora un valido aiuto da quella specie di amorc

e rivercnza, onde gl'Italiani si fanno a ccrcare gli scritli di coloro

che furono i primi'a commentare il Divino Poema. In quelle fonti,

non ancora intorbidate dallo spirito d' irreligione in apparenza di

crilica, riluce la verila cosi nitidamente improntala di quelle sue

note di schiettezza e di e\idenza
, che non puo non rbelarsi a chi

vi miri con occhi non appannali. Ma i piu vi recheranno le so-

lile loro preoccupazioni. Pero buon seryigio renderebbe alia causa

di Dante chi facesse giocare quest' argomento con lal destrezza che

vincesse qualunque ostinazione in contrario, purchc non fosse in tullo

capricciosa. E crediamo che si possa; siccome noi ci proviamo di

fare
, pigliando 1' occasione da questo Commento di Francesco da

Buti, il quale appunto percio abbiamo tolto a considerare congiun-

tamente agli altri comment! di quella eta.

Imperciocche come la multiplicita, diversila e contraddizione delle

moderne spiegazioni, a rispelto dell'intimo senso della Divina Corn-

media, e il piu evidente argomento della folsita di tutle esse; cosi

per la ragione de' contrarii la maravigliosa uniformila e consenso-

degli antichi nella sostanza di una medesima interpretazione, e un

indizio sicurissimo che doveano dir vero. E noi gia sponemmo in

principio di questo arlicolo qual e il senlimento, nel quale si concor-

dano tutli senza niuna differenza : vediamolo ora in questo del Buti

che abbiamo per le mani
, saggiando delle sentenze di lui quanto a

questo fine ci basti.

E per riguardo al soggetto generate ed al fine del Poema cosi

egli si dichiara in sul principio della esposizione allegorica del pri-

mo canto : II senso letterale e dell' Inferno , Purgatorio e Para-

diso
,
ne' quali finge se essere stato menato per diverse persone.
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come apparc ncl pocma; c di questo Iratta lilleralmente, quanto puo,

secondo la cattolica fedc, benche c' inframctta le fizioni poeliche. E

1'allegorico o vero morale e dello siato dellc pcrsorie che sono nel

mondo in tre differenzie
;
doe o nel peccato o nella penilenzia o nella

contemplazione divina. Per li quali slali vuole moralmenle e allego-

ricamente mostrare se esscre discorso nella vita sua, dicendo essere

stato menato per li Ire diversi luoghi soprascrilti. Nel primo vuole

moslrare le pene diverse che elli ha considerate convenirsi alle di-

verse spezie de' peccati per spaurire i letlori da quelli ; e nel secon-

do le purgazioni ad essi convenevoli per invilarli alia penilenzia ;
e

nel terzo le grazie c' premii respondent! alle virtu in questa vita,

mentre che ci si vive, per incitare li leltori a quelle 1. >/

Questo e dunque nella sentenza del Buti il significato del Poema,

secondo le tre parti che lo compongono, 1' Inferno
,

il Purgalorio e

il Paradiso. Ma Dante ha premesso alia narrazione poetica un proe-

mio tutto in allegoria, e cosi fattamente coordinate col rimanente

della fmzione, che come do che vi e narrate costituisce la ragione

del viaggio per que' Ire regni del mondo invisible, cosi 1'esservi

narralo in allegoria fa si, che non altro, che allegorico debba essere

tulto intero il Poema. Di falto il Poeta racconta, die smarritosi in

una selva lento di uscirne, incamminandosi verso un Colle illumi-

nato dal sol nascente. Ma ne fu impedito da tre belve
,
una Lonza ,

un Leone ed una Lupa, e da questa massimamenle; sicche gia era

in sul pun to di ricadere nella valle. Allora gli apparve 1' ombra di

Yirgilio, ed ammonillo, che a liberarsi dal tristo passo, che la pre-

senza della belva rendeva insuperabile, altro mezzo non soccorreva

da quello in fuori d'imprendere un lungo giro per 1' Inferno, il Pur-

galorio e il Paradiso. La sconfitta totale della Lupa sarebbe opera

di altro tempo e di altro personaggio. Or non c chiaro ad evidcnza

che lo scampo di quel passo e 1' unica e adcguata ragione del viag-

gio? Di guisa che, come lulto e allegoria nel passo e nelle cose che

10 riguardano, cosi parimente non allro che allegorico e uopo die sia

11 viaggio medesimo.

1 Vol. 1, pag. 24.
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Di qui si fa chiaro perche noi abbiam dato carico ai modern!

espositori di avere oscurata e travolta lulla la inlelligenza della Di-

yina Commedia, manomettcndo il carallere sacro che essa ha
; ben-

che per altro tulle quelle loro si dislorte spicgazioni non si versi-

no direttamente
,
cbe sopra i simboli del Procmio. Ma se c male

politico, pognamo, la selva da cui esce il Poeta
;
se bene polilico il

colle, al quale aspira ;
se finalmenle opposizione polilica e il contra-

sto cho gli viene dalle Ire fiere
; puo essere altro cbe di valore po-

lilico il parlilo, chc gli viene proposlo, di un viaggio pel mondo in-

visibilc; viaggio che lo dovra liberare da quel male da cui fuggiva,

e condurrc a quel bcnc che ei vagheggiava?

II nostro Francesco da Buti
,

e con lui quanti sono commenlatori

insino alia moderna cresia lelteraria, inlende nella sclva i vizii e

peccali. Troyossi smarrito (egli spiega), la nolle gia della, per la

selva de'peccali e de' vizii, inlendendo lulla Fcla passata essere stala

in oscurila d'ignoranzia del sommo Bene : peroccbe nell' eta passata

poco o nulla avea veduto il giudizio della ragione di Dio. E per

questo vuol dire che si riconobbe essere peccalore, slato ingannato

jda'beni fallaci 1
.

Per rispello al colle ed al Sole che lo illumina
,
ecco la sua spic-

gazione. Ma poi che clli (Dante) conosce il suo errore, vede lo ve-

ro Bene, ch' elli desidera, essere in cielo e rilucere in su la sommita

del monte delle virlii, per le quali conviene Tuomo monlare a passo

a passo, infmche pcrvenga ad esso luogo, ove riluce. E questo in-

tese 1' Autore per lo pianeta che vesliva dc'raggi suoi le spalle del

Colle, che non e altro che il vero e sommo Bene, cioe Idio 2.

Quanlo ai Ire animali e noto a tutli qual significazione rendesse-

ro agli antichi chiosatori. E bene pero che noi rechiamo anchc so-

pra essi le sentenzc del nostro mcsser Francesco.

Dante (egli dice) impedito prima dalla lussuria significata per

la lonza, e poi dalla superbia significata per lo leone, e poi dalla ava-

rizia significala per la lupa, che lo fece tornare a dietro, si ix>ne

1 Vol. I, pag. 25.

2 Ibid. pag. 29.
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qui per la sua sensualita impedila da delli Iro \izii. Ed e da notaro

qui, bcncbe S. Giovanni Evangelisladica, die tre peccali sonoquel-

li chc guastano il niondo
;
doe 1'appctilo della carnc die e la lussu-

ria
;
e la supcrbia della vita cbe e la supcrbia ; e la concupiscenzia

dcgli occbi cbe c 1'avarizia, piu cbe altri lo guasta 1'avarizia: e pcr6

finge 1' Autore cbe la superbia e V avarizia li facessino impaccio a

salire ilmonte; ma solo 1'avarizia lo facesse tornare a diclro, la

qua! cosa e rovinare 1. Ma di quesla prevalenza della tcntazione

di avarizia, sopra la quale il Buli si passa con lanta semplidla,

non Irovano. modo-di persuaders! i moderni interprcli, non sapendo

immaginare come cosi abbiella passioue potesse avere tan to predo-

minio su 1'animo di Dante, e cbe egli pubblicamente lo proteslasse.

Pcro banno crcdulo dovere rinunziare alia interprctazionc dcgli anti-

chi
,
cbe non puo fare a raeno di questo ,

cbe da essi e tenuto si

enorme assurdo, e ricoraporre la spiegazione de'simboli danlcschi

con diversi fondamenli. Tuttavia se ponevano mente alia scntenza

dello Spirito Santo, cbe la cupidita del danaro e la radice di tutli i

mali 2 : se consultavano i Dotlori della Cbiesa, i quali da do appun-

to deducono cbe essa muove piu gagliardemente di qualunque altra

passione
3

: se ragguagliavano il luogo presente cogli altri luogbi

del Poema, ne' quali e messo siccome causa di tutti i mali, che allora

Iravagliavano la umana societa, il disfrcnalo appetilo dell' avere : fi-

nalmente se riflettcvano a quello che tutli i commentatori anlicbi o

moderni dicono a un coro
,
cioe cbe Dante in questo Poema si pone

in figura dell' uomo in generale ;
non avrebbero incontrala nessuna

difficolla nell' ammcltcre quella maggiore violenza nella lentazione

di avarizia
; avrebbero anzi veduto

,
cbe se Dante volea accampare

quo' tre generi di tenlazioni, noil ad altra cbe all' avarizia dovea

allribuire il primato della forza.

Messi colesti fondamenti passa il nostro Commcntatore a con^

nettere colla prolasi cosi spiegata 1' intendimenlo di tutto inlcro ii

1 Vol. I, pag. 39.

2 I. Timoth. VI, 10.

3 Vedi principalmente S. TOMMASO 1, 2, Quaest. LXXXIV, a. L
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Poeina : e lo fa sopra que' versi no' quali Yirgilio consiglia a Dan-

ie un altro viaggio ;
die e in buona sostanza 11 tratto

,
in cui si

eonliene la ragione sufficicnle del Poem a. Noi per amore di bre-

vita produrremo solamcnte alcune senlenzc piu chiare c spiccate.

Al verso adunque A te convien tener altro viagyio, data la spiega-

zione letterale
, soggiunge : E quesla e la esposizione lelterale ,

sotto laquale il nostro Autore ebbeun bello inlcndimento allegorico;

cioe che Yirgilio, che significa la ragione, dalla quale Dante
, cioe

la sensualila, avcva domandato lo suo aiuto, lo consigliasse che si

convenia tenere altra via , che quella che avea presa , se yolea

eampare della selva, che significa la vita mondana, come detto e

di sopra 1.

Esposto poi in particolare il viaggio che Yirgilio propone , che

e il giro per 1* Inferno
,

il Purgatorio e il Paradiso, cosi conchiude:

Questi tre gradi di considerazione ianno parlire 1' Uomo dal pec-

caio, e venire alle virtu: impcro che per lo primo, cioe per la con-

siderazione della pena eterna, 1' uomo si cessa dal peccato. E per lo

secondo , cioe per la considerazione della pena temporale del Pur-

gatorio, T uomo enlra nella vita della pcnitenzia, ed esercitasi nelle

virtu purgalorie. E per lo terzo
,
cioe per la considerazione del pre-

mio eterno, 1' uomo s' avanza alle virtu contemplative che le chiama

il FHosofo virtu dell' animo purgato. E per questo modo ritorna

1'uomo nella via drilta, che mena alia gloria di vita eterna, che e

la nostra palria, e la nostra casa, ed csce fuori della selva; cioe

della vita viziosa
;

nella quale s' era smarrilo. E per mostrare que-

sto lo nostro Autore ha fatto questa bella fizionc 2.

Or quesle sentenze, benche spiccate quinci e quindi per amore di

brevila, ci danno nondimeno pero ncl loro lutlo la intera spiegazione

di Francesco da Buti. Inlanlo sialc certi che quale e ritralta da lui,

coil queste sue dichiarazioni
,

la idea madrc
,
diciam cosi

,
del Di-

vino Poema; tale allrcsi e rappresentata da tutli gli espositori ,
o in

grande o. in piccolo, del secolo di Dante
,
e quindi appresso da lulti

1 Vol. I, pag. 45.

2 Ibid. pag. 50.
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gli altri di tempo in tempo ,
fmche , per le cause esposte di sopra ,

si mise mano a trasformarla in que' disonesti modi
,
e colla licenza

eke abbiam veduto.

Una si maravigliosa conformita di opinione per tanti secoli di si

gran numero di uomini chiari anch'essi, qual piii qual meno, perec-

cellenza d'ingegno e per isquisitezza di dottrina , non pu6 essere a

meno, che non faccia negli animi anche piu preoccupati un riscon-

Iro assai risentito con quel guazzabuglio di sentenze contrariantisi

a vicenda, che sono le interprelazioni dell' ullimo mezzo secolo. E

gia vedemmo che sol questo e un indizio evidente della falsila di tutte

quelle. Or non potrebbe il contrario argomento di questa cosi univer-

sale uniformita degli antichi valerci siccome criterio a dover con-

chiudere, che dunque la verita sla presso loro? A noi sembra che si.

E consideriamo da prima la cosa negativamente. Vi par egli per

ventura non pur probabile ,
ma possibile, che nel testo della Divina

Commedia si contenesse alcun elemenlo repugnante a quella loro

interpretazioue, e niuno tultavia, in tanta varieta d' ingegni e di col-

tura, e per un corso si lungo di tempo, aprisse gli occhi per notarlo?

La quale maraviglia sarebbe \inta da un' allra forse maggiore ,
in

quanto con quella falsa interpretazione regge slupendamente la con-

gegnatura e lo svolgimento del Poema
;
laddovo ora che, la Dio merce,

si sarebbero discoperti i veri elemenli, non si trova modo di poterlo

raccapezzare. Che vi par e'gli? Anche nel dubbio non torreste voi di

star con quelli, che nel Poema li presentano un tulto, ben commesso,
ben ordinato, col suo principio, col suo mezzo, col suofine, sicco-

me pretendevano i Maeslri di Poelica a' tempi di Dante, anziche con

quesli altri, per opera de'quali la Divina Commedia e diventata un cor-

po senz'anima, e cosi dimembrato che e una pieta a conlemplarlo ?

Uno de' moderni interpreti ,
e per venlura de' piu ingcgnosi ,

il

quale si muove questa diflicolta della mirabile convenienza degli an-

iichi . sapete che risponde? Che nella eta del Poeta
, o nella imme-

diata dopo lui era affatto spento ancora ogni fame di critica. Ma se

egli e lume della nuova critica rinunziare ai monument! conlempora-

flei, quando non si confanno colle nostre cervellagini, non sappiamo
di te , o lettore : quanto a noi

, davvero rinunziamo alia peregrina

Serb Y, vol. 7, fasc. 312. 43 7 Marzo 1863.
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scoperta. Ma il vero c che se per crilica nori s' intende un vano

giocar di arzigogoli ,
si bene un sodo ragionare sopra i monu-

menli del tempo; appunto la critica ci mette in mano la pruova po-

siliva, che per ventura e il piu valido fra gli argomenti eslrinseci in

favore dcll'aniica interpretazione.

Imperciocche come spiegate YOI quel si pieno consenso de' con-

temporanei di Dante
,

nel dare tulti la stessissima spiegazione del

Concetto del suo Poema, senza che un solo balenasse
,
o che pur ne

mostrasse ombra di dubbio? Se non volete ammettere
,
che-un tale

intendimento sallasse inimedialamenle e con luce di plena evidenza

negli occhi di tutti i leltori della Divina Commcdia; uoii ci ealtro da

dire, se non che quel si uniforme assenso si annodasse al giudizia

di tali, 1'autorita de' quali su quesla matcria fosse capace di soggio-

gare I'intellelto di ognuno. Difatlo tra i chiosatori del Divino Poema

sono da tulli annoverati i figliuoli stessi e gli amici del Poeta
,

le

spiegazioni de' quali e sono giunle sino a noi
,
e si conformano pie-

namente colla sentenza universale. II che poslo ,
non e egli del

tutto credibile che costoro avessero attinla la spiegazione de' concetti

principali dalla bocca stessa deli'Aulore? Anzi e impossibile che uon

fosse cosi
,
essendo vissuli insieme con lui dcgli anni assai, dopo la

pubblicazione almeno della prima parte del Poema, ne potendo con-

cepirsi che in si gran tempo non venissero assai spcsso in discorso

col medcsimo sul riposte inlendimenlo di tanla sua opera.

II quale argomenlo prende una forza di assolula evidenza
,
se gli

diamo, com'e doverc, una maggiore estensione. Percioeche non si

puo fingere nessuna ragione, perche Dante \olesse mantenere un si

riciso silenzio intorno al significato del suo Poema, intanto che il ve-

desse interamente travolto dalla coinune inlerpretazione. Poiche dun-

que negli anlichi commenli non appare nessun \estigio di dispareri

nella soslanza di essa, e necessario inferire che questa o fu comuni-

cata dallo stesso Dante, o se non altro, die Dante la dove Irovare in

lullo conforme a quello che egli inlese veramentc.

Benche non ci e uopo di raziocinii indiretti per argomentare la

menle dell' Allighieri su questo punto. Egli medesimo ce ne ha la-

sciato un monumento
,

di cui non sapremmo che possa desiderarsi
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di piu cerlo ne di piii autorevole. Alludiamo alia epistola a Cano

della Scala
, oggimai da tulti riconosciuta siccome scrittura indubi-

tatamente di Dante, in cui egli tocca dell' intendimento allegorico di

tutto il Poema colle seguenti parole : Se poi si prenda 1' opera al-

legoricamente, il soggetto e 1'uomo, in quanto che per la liberla del-

1' arbitrio raeritando e demeritando alia giustizia del premio o della

pena e soltoposto
1

. E alquanto appresso specificandone il fine

cosi soggiugne : II fine del tutto e delle parti si e rimuovere co-

loro, che in questa Yita vivono, dallo stato di miseria, e indirizzarli

allo stato di felicita 2
. Le quali parole, considerate insieme, sono

abbastanza chiare per determinare il Concetto del Divino Poema nel

senso che troviamo dichiaralo negli antichi commenti. Ma pognamo
che dessero adilo a qualche dubbio, non dovrebbero avere appo noi

luogo di autentica chiosa i medesimi commenti contemporanei della

Divina Commedia ?

Ma intanto come si schermiscono i moderni contro un argomento

di cotanta aulorita? Col facile arlifizio di non moversi neanco la dif-

ficolta, o di schivarla con affettata noncuranza. Uno di essi, che per

ingegno e dottrina val quanto i cento, Cesare Balbo, riportate le pa-

role della epistola, scrive cosi: Abbiano pazienza i leggitori, se,

com'io, intendono poco o nulla di questa allegoria generate di lutto

il Poema : chiaro e che questa e di quelle , aggiunte dallo scrittore

all' opera finita, e che si possono ed anzi si debbono scartare da' leg-

gitori
3

. Sia pace alia memoria di tant' uomo ! Ma che e mai si

^trano e inintelligibile in quelle parole di Dante, che ai leggitori fao

cia bisogno di pazienza per passarvi su senza corruccio ? Piuttosto

qual frase vi ha che a prima lettura non sia piana ed aperta? Ed egli

aggiunge che ad ogni modo non mette conto di credergli , perche

quella e una allegoria appiccicata all' opera gia finita. Ma buon Dio !

1 Si vero accipiatur opus allegorice, suMectum est homo, prout mercndo et

demerendo per arbitrii libertatem Iwtitiae praemianti aut punienti obnoxius

cst. Epist. ad Kan. . VIII.

2 Finis tolius et partis est, removere vivcntes in hac vita destatu n:iseriae,

etpcrducere ad statum feUcitatis. Ibid. . XV.
3 CESARE BALBO, Vitadi Dante, lib. II, eap. VII.
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Non sanno anche i bimbi
, chc la Divina Cornmcdia e un poema

essenzialmente allegorico , ed ha pero ne' suoi dementi costiluthi

un seriso arcano che T Autore vi ha messo
,
e niun allro puo sapere

meglio di lui? Che e dunque? ora che egli stesso ci fa grazia di di-

chiararcelo, noi gli rispondcremo in sul serio
,
che e'sievoluto

pigliare gabbo di noi
,
tenlando la noslra pazienza con un suo ghi-

ribizzo? Diciam piuttosto che c tanto chiaro essere la sentenza de-

gli antichi, intorno il Concetto della Divina Commedia, launicamen-

te vera
,
la unicamente conforme alia mente di Dante , che chi vuol

tenere il contrario
,
e sia pure un Cesare Balbo

,
noi puo allrimenli

che a condizionc di dime di cosi sbardellale. E nondimeno il Bal-

bo, oltre che dotto in ogni ragione di sludii, era sinccramenle cal-

tolico e di cosi buona fede e fermo proposito ,
che non si sarebbe

condollo per niuna cosa del mondo a dire il conlrario di cio chc

sentiva. Or se in lui pole lanto il pregiudizio del secolo, die dev' es-

sere di allri ne rdigiosi come lui, ne altrettanlo sinceri di ammo, ne

forniti di eguale dottrina?

Per le cose sin qui ragionale, e slando nella ipolesi die la Divina

Commedia non present! per se slessa note abbastanza precise per

dedurne il concetto nelto e spiccato ,
e argomento valevolissimo ad

accertarlo 1' autorita presa insieme dagli antichi commentatori. Ma
e poi vero che Dante sia stato cosi infelice nell' incarnare la sua idea

nel Poema
,
che debba fallire ogni pruova, ancor d' ingegni non or-

dinarii a poternela rilcvare|? Or die direbbe il leltore, se noi rispon-

dessimo che anzi in lutto il Poema dell'Allighieri non e per venlura

idea cosi nitida e sfolgorante, siccome questa del Concetto dell'opera

nel senso che ce ne hanno tramandalo quegli antichi? E cosi ap-

punlo risponderemrao, se ayessimo spazio sufficiente a dimoslrarlo.

Ma non sarebbe questa piccola briga : perciocche a farlo con pie-

nezza ci coriyerrebbe ruzzolare su e giu per la Divina Commedia
,

assodare principii, istituirc confronti, dedurre conseguenze : insom-

nia fare un buon libro, die non e uopo di meno a sbarazzare gl'in-

gombri avveniticci, e ristabilire la Yerila nel seggio a lei dovuto. Ma
oltreche sarebbe questa assai lunga falica, essa e gia falta; ed il let-

tore non ha altro da fare, che consullare un' opera messa a stampa
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da qualclie anno
, per essere su qucslo argomento chiarilo contra

tutte le diflicolta, specialmente quello die vengono dalla parte poll-

tica die Dante attribuisce al Veltro 1.

Ora piultosto usufruttiamo qualchc altra pagina , che per ventura

possiarao frodare al quadcrno, a fine di porre in diiaro altre differen-

ze, le quali passano tra i commenlatori del primo secolo, e di quest!

ultimi tempi. Esse sono parecdiie: ma germogliano tutte dal prime

indirizzo
,
cosi diverse

,
dato alle loro inlerpretazioni or dagli uni ,

or dagli altri. I primi hanno considerato il Poema di Dante sicco-

me opera sacra c religiosa cosi nella leltera, come neirinlima signi-

ficazione
;
tanto nel fine, quanlo nei mezzi

;
si nel suo tutlo, si nelle

parti che compongono il lulto. I secondi lo hanno fatto diventare, non

potremmo dir che, tanto sono discordi nelle loro opinioni, ma cerlo

tutt' altra cosa che opera sacra. Essi adunque dopo avere, per qual-

che pagina e mezzo, a contar tutto, raffazzonata una qualunque spie-

gazione dell' Allegoria fondamentale, si mettono pel Poema incerca

del senso letteralc scnza piu, e quando 1' han colto, o hanno creduto di

averlo collo, han ftilto tutto. Eppure il vero dell' allcgoria, siccomc

quello die costituisce il proprio assunto del Poema, dovrebbe ancor

ne'commenli campeggiare da capo a fondo. Ma voi vi rimarrete dc-

luso, se vi aspeltatc die vi ritornino, almen di proposito, valico ap-

pena il primo canto : ne gia il potrebbero altrimcnli. Imperciocche

di quella lor ombra
,
dietro alia quale andarono brancolando tra le

figure delProemio, non incontrerebbero ncssun vestigio lungo il

corso delle trc Cantiche.

Tulto in contrario que' primi annotated. Come \i han delto che idea-,

e fine del Poema e la Conversione del peccatore insino al piu alto

grado di perfezione, cosi vel fanno vedere a mano a mano traverse

le bolge infernali
,
dove egli in figura concepisce il dolor de' peccali

coll'attesa contemplazione di quclle pene: vel dimostrano nei 'Pur-

gatorio, traverse le ombre di que' simboli ricevere col sagramento-

1 Ved. BERAUDINELLI : 11 Concetto della Divina Commedia di Dante Alli-

(jhieri: Dlmostrazione. Napoli, presso Gabriele Rondinella, 1859; elaRivista

che ne fece la Civllta Cattolica nella Serie IV, vol. VI, pagg. 72 e segg.
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di Penilenza la rimessione di quclle colpe che ha detestate
, e co-

minciar 1'opra dell'interna ristaurazionc : fmalmente vel rappresen-

tano gia raondo
, gia purificato peregrinare pe' cieli

,
che e quanto

dire immerso nella contemplazione di Dio , per coglierne il frutto

della perfetta carita.

E questo, come vedete
, riguarda la sostanza. Ma oltreaccio nolle

cose particolari gli anlichi si assumevano un altro compito ,
di cui

indarno cercheresle un' orma appresso i moderni : e queslo era di

andare scrutando i sensi morali e mistici, che essi dicevano ayer 1'au-

tore, oltre alia continuata allegoria del tulto, qui e cola disseminati,

ricoprendoli della scorza del senso letterale
,
come altrettante perle

nascosle di sapienza filosofica e crisliana. La qual fatica i moderni

non solamente hanno scossa da se, ma di piii si son recati a fame un

capo di accusa contro gli anlichi
, rimproyerandoli di avere soprac-

caricata la Divina Commedia di tante e tanle allusioni, alle quali per

ventura 1'autore non ebbe il pensiero all'una per le mille. E sia.

Ma hanno essi posto mente alia dottrina di Dante, si nella citata epi-

slola, si nel Convito, sopra i varii sensi che corrono nelle scritture

allegoriche? E sono quattro secondo lui : il letterale, I'allegorico

propriamente detto, il morale, 1' anagogico. Sopra i due primi, che

appartengono alia sostanza dell' opera, non accade ripetere altro, se

non che 1' arbitrio degli interpret! non yi puo nulla
,
dovendo essi

studiarsi d' indagare e di ritrarre scrupolosamenle il proprio con-

cetto dell' autore. Ma per riguardo al morale e all' anagogico si ri-

sovvengano segnatamenle di cio che e detto nel Convito colle se-

guenli parole : II terzo senso si chiama morale
;
e questo e quello

che li leltori deorio attentamente andare appostando per le scrit-

ture, a ulilita loro, e de' loro discenti : siccome appostare si puo nel

Vangelio , quando Cristo salio lo monte per trasfigurarsi ,
che delli

dodici Apostoli ne meno seco li tre; in che.moralmente si puo in-

tender, che alle secretissime cose noi dovemo ayere poca compa-

gnia. Lo quarto senso si chiama anagogico, doe sovra senso: e que-

sto e quando spiritualmente si spone una scrittura 1. Ayele udito?

1 Conv. Tratt. II, cop. 1.
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II senso morale altro adunque non e, die un' applicazione che fa il

lettore del senso della Icttera ad un concetto morale in quc' iuoghi

della scrittura, che si porgono opportuui ;
e 1'anagogico un' applica-

zione che fa di quegli stessi, o di altri ad un concetto spiriluale : in

soslanza sono considerazioni o morali o spiritual! ,
di cui si apre

come un gran campo a clii medita con animo riposato sopra un' o-

pera di profonda dotlrina. Di che e chiaro che sopra quesli due sen-

si, comeche secondarii e accomodativi, ha il lettore pur esso qualche

arbitrio a ricavarli
,
tanlo solo che la sentenza letterale gli porga

alcun destro di farlo acconciamenle. Pero osserviamo che Dante nei

Trattati del Convito, che son commonti di alcune sue canzoni, si con-

tiene seguitamente sul senso lelterale ed allegorico, nel quale ultimo

(
com' egli dice

)
e riposla I'ascosa verita: ma quanto ai due altri, il

morale e 1'anagogico, si prolesta che ne tocchera incidentemente, co-

me a luoyo e tempo si converra 1.

Perche dunque vorranuo far colpa agli aulichi commentator! di

essersi perduli, come dicono, dietro a tante allusioni di sensi occulti,

quando que' buoni vecchi non hanno con cio 'fatto allro, che seguire

1' insegnamenlo e 1'esempio del loro autore? Auzi e condizione stessa

dell' opera che cosifacessero. Imperciocche commenlavano un Poema

non solamente sacro nella materia, ma di piu vollo diretlamenle al

fine pratico di purgare lo spirilo e sanlificarlo. La quale cosa si

ottiene colla scria attuazione delle potenze dell'anima sopra i gran

mezzi, che a lanto effello ofire la religione; e sono appunlo quelli di

cui 1'Autore voile far la soslanza della sua opera. Quale adunque era

il compito che loro spettava principalmenle , siccomo a scorte fedeli

de' leggitori ? Quesio senza dubbio di agevolarli per la via, aperla

nel Poema, di condursi ad un fine di tanta altezza ed eccellenza. Ora

Favere stabililo il senso allegorico generate non era piu, che aver

dimostrata quella via e il termine di essa : per aiulare a forniiia
,

doveano inollre veuir confortando lo spirito del leltore consavie con-

1 Convito, luog. cit. Sopra tutta la questione vedi G. M. PONTA : Saggio di

Criticazcc. Cap. XIII. Roma 1845; e BERARDINELLI: II Concetto della Divina

Commcdia, Gap. IV, Y.
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siderazioni c documenti, comunque il luogo ne desse buon proposito,

sia che 1'Autore gl'intendesse chiaramenle, sia che in confuso.

E cosi appunlo sonofatti gli anlichi commenli, i quali ci ban sem-

bianza, dircmrao quasi, di meditazioni spirituali, o di traltati asce-

lici
;

sicche in que' tempi di colanta osservanza rcligiosa non scm-

brava punto indecoroso, che si proponessero pubblicamente nelle

chiese a quanli convenivano per udirli, come se fossero corsi di pre-

diche quaresimali o d' istruzioni calechisliche.

Ma in quesla guisa ,
dira taluno

, quegli anlichi cspositori hanno

riempiute le loro pagine di tante fantasticherie, che ai loro semplici

uditori essi spacciavano a buona fidanza per pensieri di Danle, ne

crano altro che loro immaginazioni. E noi non vogliamo scusarli in

lutto di questo lorlo, ne di alcuni altri, onde a ragione possano esse-

re accagionati. Ma sono difelti della esecuzione, ne gia dimostrano

errore nel principio: ed ollreaccio di que
1

niedesimi falli si fa loro

per avventura maggior carico che essi non meritano. Di che ci sia-

no argomento queste chiose del Buli, nelle quali riluce lanto la so-

brieta, la dottrina e il buon senso dello scrittore, specialmente in

quei suoi trattatelli morali od ascetici ,
cosi bene innestati a proprii

luoghi, che non molto, crediamo, gli si polrebbe scarlare siccome

inopportune e superfluo.

Ad ogni modo possiamo conchiudere, per ultima conseguenza del

nostro ragioriamento, che se negli anlichi e molto da riformare nella

inlerpretazione della Divina Commedia : ne' moderni e da comincia-

re da' fondamenli. Tuttavia per cio che riguarda la parle , diciamo

cosi, maleriale, gli studii di questi ultimi hanno frutlalo il vantaggio

rilevanlissimo del testo oggimai quasi inleramcule sicuro, e del

senso letterale pressoche ad ogni luogo interpretalo dirittamcnte,

quanto era possibile. Che dunque rimane a fare, se non che, con

questi preparalivi e con una critica piu accurata, si compia il lavoro

nella sua parle formale secondo Tindirizzo dalo da Danle, ed ese-

guito imperfetlamente dagli antichi ? Ma niuno il potrebbe, il quale

non si fosse addentrato nelle dotlrine degli Scolaslici, che formano il

.gran corredo scientifico della Divina Commedia
,
e non avesse gran

pratica della mislica teologia.
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II.

Le Orsoline di Boston.

Mount-Benedict e una collina a qualche miglio da Boston : Boston

poi e una delle piu popolose metropoli degli Stati Uniti, la quale siede

maestosa e possente in fondo alia baia di Massachussets sull'Oceano

Atlanlico. Ora a Mount-Benedict fioriva uno del piu dolci e sereni

asili della pieta che fosse in America: perciocche sulle sue pendici,

ombrate daaceri pensilvanici, da liriodendri tulipiferi, da querce lin-

torie, da gigantesche magnolie verdissime e fragranti, sorgeva sem-

plice, ma di belle forme, un convento di suore Orsoline. Le religiose

vi avevano il loro novizialo, tranquillo rifugio alle donzelle, cui lo

spirito del Signore indicava il porto tra le mondane tempesle, e pres-

so a quello an fiorentissimo educatorio per le faaciulle del paese. Vi

accorrcvano le cattoliche di Charleston n, di Boston, di Taunton, di

Cambridge, di Salem; e molte famiglie protestanli altresiloro affida-

vano le figliuolette loro
, per esser quivi allevate nella innocenza e

nelle discipline gentili del sesso piu dilicato.

La Presidente del convitto, cosi chiamavasi all' americana la suo-

ra superiora, avea dichiarato nel programma , divulgato a stampa,

che 1'islruzione religiosa si darebbe solamente secondo i dettami
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dclla religione callolica romana: ma die d'altra parte le dissiden-

ti non verrebbero aslrette ad alcuna pralica disdetta dalla loro ri-

spettiva comunione: niuna propaganda vi sarcbbe esercitata, e il

passaggio alia Chicsa romana
,
inlerdelto

,
salvo il caso di espresso

consentimento del genitori. Tali eondizioni
,
che arieggiavano un non

so che di tolerantlsmo assai inoltrato per religiose, erano pero adat-

tatissime al paese ,
e nella pralica entravano pienamentc nel diritto

cattolico
,
anzi nel vantaggio. Perciocche le garzonetle di credenze

disparatissime, annidate una volta in quel solingo ostello, slonta-

nate dall' atmosfera corrolta dal vizio scandaloso
, nutricate di one-

slissimi insegnamenli ,
edificate dai soavi esempii di verace pieta ,

smelteano per ordinario i pregiudizii correnti, e in gran numero ap-

pena uscite (alcune anche prima, consenzienti le famiglie loro) enlra-

vano nel seno della Chiesa santa
;
e quale non v' entrasse

,
rimanea

pero bene affelta e d'animo riverente inverse al cattolicismo.

Ne ultimo segno del quanto fosse salulare all' America quell' asi-

lo sereno di pieta e di purezza, potea essere il livido e bieco occhio,

ond' era guardato dai trisli. Oggetto di nobile compiacenza e puo dir-

si ancora di orgoglio per quanli erano Callolici a Boston e a gran

tratto di paese circoslante, esso era il cruccio ed il rovello di quei fa-

natici ed arrabbiati prolestanti, che hanno in uggia il bene pero so-

lamente che e bene : essi si rodevano che fosse in lanto fiore un con-

vento di snore, dal quale il sesso gentile recava una morigeratezza

di costumi schivi ed illibali, dacui la gente laida non puo aspellarsi

altro che disdette. Anche in quel gran porto di mare, che era YAl-

beryo Mostro
,
assai volte si era declamato contro le monachelle di

Mount-Benedict; ed in quelle furibonde e tempestose diatribe si fa-

ceva notare, quasi indettasse il tono e battesse la solfa, il principale

computista del luogo ,
certo John Thomson

,
uomo quanto rotto ad

ogni vizio altrettanto ipocrita, il quale piu d'una volta s'era lasciato

trascorrere a dire ch' ei non queterebbe, prima di aver visto ridot-

to ad un mucchio di ceneri quel covo di vipere : era questa proprio

la sua parola. Ma a dispelto di quelle ire
,

le innocue suore nella

protezione del Yescovo, nella sempre crescenle aflezione dei Catto-

lici
,
nel naturale buon senso degli onesli protestanli, e piu di tutto
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nel proprio contegno , quanto si possa immaginare riservalissimo e

prudcnte, avevano sufficiente guarcntigia di sicurezza, e noveravano

presso a dugento educande.

Tra le alunne acattolichc era cola capilata una fanciulla dclla setta

dei puritan! , figliuola di quel Samuele Lokport, il ricco negozianlc di

legnami che vedemmo a Nova York. La madre di Beniamina
(
e gia

il letlore la conosce) era una proteslantc delle piu rigide che avesse

in paese, pietista si che toccava del romantico 1
,
ma in buona fede,

onesla, illibata raadre di famiglia. Ella non poteva non ammirare

deniro del cuore le cose dei Cattolici, e segnatamente le Religiose : con

lulto cio non fmiva di dcporrc una grave diflidcnza che nutriva con-

tro loro, a cagione dei pregiudizii succiali col lalte, e piu ancora per

le velenose calunnie, che i suoi minislri e predicant! gliene soffiavano

tultodi nel sermonare sopra la bibbia 2. H marito invece, che, come

1 Pietisti in generate sono detti tra i protestanti coloro che fanno spe-

ciale professione di pieta, per lo piu poco brigandosi del domma, che ri-

guardano come cosa indifferente. Un tal nome loro venne dai Pietisti pro-

priamente detti, e questi sono una setta particolare, fondata o certo espli-

cata in gran modo dal dottore Filippo Giacomo Spener, morto a Berlino nel

1705. Costui, presa a riformare la Riforma, come tanti altri capisetta, ne ri-

getto quegli errori che gli spiacquero, altri ne modified, alcuni ne aggiunse

di suo : impose a' suoi aderenti una gran pratica di pieta esterna ed interna,

tutta erba di sua invenzione, e approvata dal suo particolare Spirito Santo,

a dispelto degli Spiriti Santi delle altre sette. I Pietisti si divisero tra loro,

come avviene di tutte le congregazioni acattoliche ; ma in generate i loro

piu acerbi nemici sono i Luterani. Avrebbero egualmente ragione, se non

avessero egualmente torto. Oh perche Filippo Giacomo Spener non ha

diritto di riveder le bucce a Martin Lutero, se Martin Lulero si tenne auto-

rizzato a riformare il Cristianesimo? Perche tanto alto strombazzare il libe-

ro esame, per contrastarlo poi a chi lo intraprende? Del resto, torto o drit-

to che s'abbiano i Pietisti, contano oggidi uri buon numero di seguaci in

America, in Inghilterra, in Alemagna.

2 Molti ministri protestanti nei paesi loro si contentano di predioare qual-

che pensiero morale, e temono il domma come i gatti la bragia. Se alcuna

volta ne toccano, inviluppano le loro idee in ambagi di generalita, e con

precauzione di non disgustare alcuna setta. La ragione e questa, che non

hanno piii alcun articolo di credenza, il quale, mentre place a un uditore^ non
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fu dctto, era uom di commercio, positive e serio nelle sue delcrmi-

nazioni
, risoluto di dare alia figlia una educazione ,

che le facesse

scala a ricapiti vistosi
,
non affogo in cosi scialti pettegolezzi, e si-

gnified alia moglie recisamente, cbe Beniamina, gia sui tredici anni,

per forbirsi in lutte le parti che si avvengono a bene allcvata fan-

ciulla, ne andrebbe a passare un tre o quallro a Mount-Benedict.

Ad una cosi falla dinunzia Mistress Elena ebbc a smarrire; e per

poco non le parvc che la sua bimba amalissima dovess' essere cac-

ciata in un covo di vipere ,
e forse avca udito qucl concetto dal com-

putista fall'Albergo Moslro. Ma, persuasa che invano si opporrebbe

direttamente a quel divisamenlo del marito, non \i furono lergiversa-

zioni e dilazioni e difficolta indiretle ,
che possano cscogitarsi da

donna e donna passionata, le quali non si recassero da lei in mezzo,

per torre giu da quel proposito il suo Samuelc. Ebbe da ultimo ri-

corso alia sanita un po' scaduta della Beniamina, per cui ristorare

propose, con molla approvazione dei medici, un \iaggio in Europa e

precisamente in Italia
;
c lutlo fu fatto. Ma che? quinci tornati, appe-

na che la fanciulla s'cra veramcnte riavula, la senlcnza inappellabi-

le fu pronunziata con quel lono secco e reciso, onde il Lokport solea,

in cerli casi rari e solenni, significare alia compagna non vi essere

luogo ad altro, che alia csecuzionc: Posdomani condurro io medesimo

Beniamina a Mount-Benedict.

Yenuto adunque queslo giorno, la povera madrc si chiamo nel suo

gabinetto Beniamina, gia in asselto di montare in posta pel convento:

le pose caramente una mano sulla spalla ,
le disse lungamenle cento

cose affetluose; e 1' ultima e piu calda raccomandazione fu (com'era

naturale) di tenersi in istretta guardia contro il papismo. Sc mai le

maestre la sobillassero ad adorarc la Madonna, o ad altra supersti-

zione
,
ne la facesse toslo avvisata

,
che essa \olerebbe di presente

displaccia al suo vicino. Ma dove pervengono a traforarsi neipaesi cattolici,

nei loro.discorsi riescono comunemente provocatori, insultanti, calunniatori

delle verita, dei riti, del clero, del Papa: e ne'loro intenti si prevalgono di

mezzi disonorati e malvagi. Nel tempo e nel luogo di cui parliamo nel no-

stro racconto, accanitissima era la guerra da loro guerreggiata conlro i Cat-

iolici, come si vedra nei capitoli seguenti.
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In soccorso a salvarla da cosl empia scduzione :
- - Bada

,
Be-

niaminelta mia dolce, che io ti voglio buona comeRachcle, bella

come Giudilta
,
fortunata come Ester : c tale sarai

,
se 1'animo tuo

ogni giorno ritergerai nei puri zampilli del verbo di Dio E qui

trasse dalla sua busta di zigrino rosso una bella bibbia
,

edizione

fiammante di Londra
, legata in rnarrocchino nero

,
colla coperla

messa a rilievi di avorio e rabeschi d'argento ,
e profilata d'oro in

sul laglio. Pose il volume sul capo dile.tto della figlia, vi calco sopra

leggermente la mano e soggiunse : Unica figlia mia, ti do la mia

beiiedizione : ma se tu avessi a riuscirmi una papista , questa sareb-

be i' ultima mia benedizione . . . questa bibbia ti condannerebbe
,

i

fulmini del cielo sarebbero adunali da essa sul tuo capo.... e tu nel

mio cuore di madre altro non troveresti piu per te
,
fuorche la mia

mal .... qui tremarono le labbra materne, e un singulto gravido di

pianlo tronco la truce parola. In quella vece, quasi si riscolesse da

una terribile visione, le balzo al collo
,
la strinse al seno

,
la inondo

di lacrime, la coperse di baci. II padre la condusse al monistero.

Le suore fecero alia fanciullina le piu care e cortesi accoglienze :

e per una madre die Beniamina avea lasciato
,
altrettante in breve

ne conto
, quanle v'avea di religiose in convento

;
e per giunla tante

sorelle, quante vi conviveano giovinette allieve. Essa parea una bo-

nacciosa creatura, ma non senza una grande giustezza di avvedimen-

to e una cotale prontezza di rimbeccare chi punto la stuzzicasse
;

il

eke le valse presso le compagne il soprannomc di vispa farfalletla.

Osservava tutlo che le passava intorno nel monistero, le azioni e le

parole delle maestre notava, esaminava, notomizzava, immaginando

sempre male dove il potesse. Contuttocio non poteva a meno di sen-

lirsi prendere di dolce afletto verso le suore e specialmente verso la

soprastante della sua camerata. Come ? diceva essa tra se
,

ella sa

benissimo che io sono protestante ,
e nondimeno mi sta altorno ogni

di con tanle carezze .... per ogni poco di maluzzo ch' io mi senta,

ella non rifina di governarmi e studiarmi e lisciarmi . . . se mi gar-

rdsce, si vede che gliene pesa in sul cuore ... E non e gia che que-

ste lustre ella faccia per adescarmi : guarda che mai mi abbia fram-

messo una parola per isfalare la mia religione ! . . . quando le cat-
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toliclie discendono per le loro confession!, e la prima ad avvisarmi di

rcslare . . . Non le sono poi questc povere suore quei basilischi, che

mi dipingeva mistress Wilcox, la moglie del mio minislro . . . Dob,

sciocchezza ! dirmi che queste teste fasciate erano impaslale d' ipo-

crisia e di fiele, figure sinistre, livide, interriate sempre per labile

che le indraga, cupe, soppialte, truculente, che ne'loro claustri

ilagellavano a catena e a sangue le fanciulle, che non consentivano

al loro papismo ! . . lo per me le trovo serene come 1' iridc celeste :

mi fanno vezzi che piu non ne riccvevo da mamma : mi usano cento

dolci maniere, e di rinnegare la mia religione, mai \erbo.

Tali erano le riflessioni di Beniamina nei primi mcsi della sua di-

mora nell' educatorio : e le scriveva altresl alia sua cara madre
, la

quale, in leggendo si desiderate novelle, andava lutta in solluchero r

riposavasi di ogni apprensione ;
e dato di piglio al suo prayer-look f

recitava incontanente i salmi di canlico e di ringraziamento. Inlanlo

la buona e giudiziosa fanciulla, avendo fatto dimeslichezza con parec-

chi delle cattoliche
(
che eran la massima parte ) , prendea spesse

volte sicurta di proporre loro le sue piccole difficolla sopra le ere-

denze, sopra le praliche del papismo, come diceva essa da principio,

e poi del callolicismo
,
come le insegnarono a dire dappoi. Talvolta

ne tenea proposito ancora colle suore.

Perche
,
diceva essa un giorno passeggiando nel corlile della

ricreazione , e aggavignando un braccio al braccio della sua maestra r

perche le caltoliche non leggono mai la bibbia? non e forse la pa-

rola di Dio?

Or chi Y' ha detto
,
bimba mia

,
che i caltolici non leggono la

bibbia ? Le persone pie presso di noi leggono spesso la divina Scrit-

tura, massime il santo VangelO ,
e voi non troyerete una Religiosa

che non lo si tenga caramente tra' suoi libri divoti
,
e non ne faccia

dolce pascolo dell'anima sua.

Ma le allieve non 1'hanno tra mano, eccetto noi evangeliche.

Yi diro : i cattolici ed anche le persone divote possono age-

volmente passarsi di tale lettura : perciocche il loro catechismo e un

distillate di tulte le verila della sacra Scriltura, e, per cosi dire, la

sacra bibbia ridotta in compendio, chiaro, facile
, piano. Di piu r
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la santa Messa e quasi tutta composta di parole della bibbia, Ic pre-

ghiere solenni sono i salmi c altrc senleuze sacretolte dalla bibbia, I

libri spiritual! e Ic prediche noslre sono sempre dollrinc della bib-

bia. Or non \i pare che questo basli per un crisliano ? Lc bambino

poi e lo personc volgari non si esortano a leggere la bibbia in fonte,

perche non la capirebbero , e. . .

Oh ! non la capisco io.forse? inlcrruppe un po stizzoselta Benia-

mina : la capisco beuissimo
, quanlo qualunquo altro libro.

E che ci capile, di grazia, figliuolelta mia? le parole material!,

ovvero la veritti e la religione da tenere?

El' uno e 1' altro.

Dunque voi ci trovate liscio liscio il puritanismo ,
eh? proprio

quello di Gian Knoi prelto e vivenle ? Or donde avveni che lady

Edwin vostra compagna, di mente svegliata come voi
,
vi legge in-

vece 1' episcopalismo netto e spiccicato? e lady Caroll, allra yostra

arnica, vi rinviene il batlismo bello e lampante ? lo per me credo che

ne yoi ne altri ci trovate la religione da tenere
,
ma si solamente

delle parole che tirate, come i calzolai la suola
, per fade venire do-

ve volete. Infatti i Metodisli primitivi lirano la bibbia e la fan veni-

re sino alle idee del loro Wesley ;
i Metodisti posteriori la tirano

nella direzione contraria, e la fan venire ai capricci del loro While-

field, tutto opposlo a Wesley e da loro rinnegato : i Quacheri, disce-

poli del calzolaio Fox, e per6 piu valenti a tirare la suola, la disten-

dono gagliardamente sino alia loro religione di tremolamenti, e i fra-

telli Moravi vi si impiombano e diventan gravi : e pure sono tuit!

proteslanti, e giurano di non avere altra religione fuoii di quella cha

trovano rivelata nella bibbia 1.

1 IPuritani sono rigorosi settatori del calvinismo puro, inteso a loro

modo : guidali dallo Knox divennero feroci e devastator!, e per6 dalla prote-

stante regina Elisabelta fieramente persegultati : col loro appoggio Cromvel-

lo assassind pubblicamente il re Carlo I, nel 1649: anche in America nimica-

rono aspramente le altre sfette protestanti, e piu ancora i cattolici. Riguar-

dano il Papa come 1' anticristo, i vescovi protestanti anglicani come intrusi

ridicoli, i riti ecclesiastici come abbominazioni.

Episcopaliani sono generalmente gli Anglicani che, a dispetto di tutti gli

altri protestanti , ritengono vescovi
,
canonici

,
curati , diaconi ,

e una gran
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lo poi non vado tanto addentro : tengo la religione che ml

spiego il mio ministro, il quale mi fece fare la sacra cena per la pri-

ma volta.

- Lo dicevo anch' io : la religione che voi abbracciate non e

dunque quella che trovate nella bibbia, si bene quella che vi dice il

ministro : voi leggete adunque la bibbia per trovarvi cio che il ministro

vi ha detto , e null' altro. Ed ecco perche con tutta 1' adorazione

della bibbia ,
in Inghillerra vi leggono 1' anglicanismo , in Isvezia

il luleranismo, a Ginetra il calvinismo, e altrove qualche allro ismo,

secondo che talenta al lettore. Se questo non fosse
,
come potremmo

avere ducento o trecento religioni protestanti ,
tutte professanti la

bibbia?

- Ducento o trecento ! sclam6 Beniamina tutta maravigliala.

Suora maeslra ,
voi mi dite una cosa nuova : non avrei immaginato

mai, che vi fossero tante credenze!

parte della liturgia cattolica senza altro Papa, che il Re o la Regina d' Inghil-

terra. Nemici del puritani li raandarono bene spesso al patibolo ,
come fe-

cero i puritani a riguardo degli episcopal!, quando poterono disporre deHa

forca.

Metodisti sono stirpe protestanie, pullulata in Ingliilterra, verso il 1720,

Wesley ci si mise attorno
,

le diede una fede alquanto precisa : salute per

via della fede, senza brigarsi di opere buone, preghiere e letture in comuney

predicazione popolare dei fratelli e delle sorelle, quando lo Spirito Santo li

assaliva, grida, storcimenti, convulsioni nelle loro assemblee. Ma il White-

field raffazzon6 il programma del metodismo, e si attiro molti seguaci e mol-

ti anaterai del Wesley. A nostri giorni questa religione ha figliato con nera

fecondita, e noi abbiamo il bene di possedere Metodisti della associazione

wesleyana, Metodisti calvinisti, Metodisti cristiani della bibbia, Metodisti

della connessione della contessa Huntingdon, Metodisti della connessione

novella, Metodisti della connessione primitiva, e varie altre cose simi-

glianti. I Metodisti sono assai estesi negli Stall Uniti, e si agitano in Franeia

e in Italia, facendovi vendere un gran numero di bibbie, manipolate secon-

do loro intenzione.

Quacheri sono seguaci di Giorgio Fox, calzolaio inglese che, noiato di

acciabattare scarpe, prese a risolare il proteslantesimo, gia molto usato nel

suo paese: e la sua rivelazione fu circa il 1648. Secondo lui si dovevano

congcdare i vescovi e presbiteri e diaconi della Chiesa anglicana, come un.
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- E pure a disingamiarvi non avete altro da fare, che recarvi in

mano 1' American Almanack
, pubblicato dai proteslanli ,

c leggere

all' articolo : Religioni. V accorgerele che
, solo a venire da Nuova

York insino a Boston, avcle incontrate per via da quindici religion!,

e tutle armale di bibbia. Provalevi un poco di persuadere a un

presbiteriano che la bibbia non la pensa come lui! Lo stesso dite

d' un congregazionalisla , d'un episcopale batlisla
,

d' un episcopale

protestanle ,
d' un mennonila

,
d' un plimutista ,

e via dicendo.

Figliuola, persuadetevi , allro e capir qualcosa della bibbia, al-

tro e dalla bibbia ricavare la vera religione. Noi caltolici per non

uscir dal seminato ci contentiamo di capirne quello die possiamo ,

e dove non si capiscc ,
stiamo alia spiegazione dei ministri della

Chiesa . . .

- Oh ! e costoro non polrebbero sbagliare come i nostri ministri

protestanti?

assurdo tra i protestanti, confiscare i lore beni, proibire i loro sermoni,

sbrattare i tempi! dai loro riti e cerimonie
,
e ridurre la religione al puro

spirituale : la bibbia valere poco in rispetto dei lumi dello Spirito Santo che

parla internamente : proibito il giurare, il dare titoli di Maesta, Eccellenza,

Altezza ecc. usati darsi ai principi e magistral, interdetto lo sberrettarsi per

rispetto di chicchesia. 11 Fox avendo predicate focosamente in tribunale,

che bisogna tremare dinanzi a Dio, il giudice gli diede 51 titolo di quaker os-

sia tremante o trematore : titolo da lui meritamente trasmesso a' suoi disce-

poli, 1 quali nelle loro riunioni affettano di aspettare la voce di Dio in un si-

lenzio tremebondo. I Quacherl sono assai numerosi negli Stati Uniti.

Moravi o Fratelli Moravi sono propaggine di quei selvaggi e burrascosi

Anabattisti
,
maledetti da Lutero e sterminati a ferro e fuoco dai confratelli

della riforma. II conte di Zinzendorf ne trapianto.alquarite famiglie in Moravia

e li addimesticd, verso 1' anno 1724. D' allora in poi fecero professione di una

estrema dolcezza e pace etranquillita nelle loro abitudini sociali. Quanlo al-

ia dottrina ne fanno poco conto, e i loro capi hanno limosinato gli errori

necessarii, per essere una setta particolare, dalle altre societa protestanti.

Le altre sette che mentoviamo piii sotto, sono anch'esse mescolanze di

luteranesimo
,
di calvinismo

,
ecc. con qualche errore proprio e piii spic-

cato, da cui prendono il nome. E impossibile andar dietro al moltiforme

spirito di ciascuna. V. il BERGIER, il PLUQUET, il DE FLOTTE, che ne ban com-

pilati i dizionarii.

Serie Vf vol. V, fasc. 312. 44 7 Marzo 1865.
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Siguorina ,
no : perche i nostri minislri non le si cavano dal

cervello le spiegazioni dei testi important!; ma le imparano dai dot-

tori e dai padri anticlri dclla Chiesa ,
i quali rappresentano il senso

comune della Chiesa stessa fmo dal secolo dcgli Aposloli : e ancora

.senza questo noi siamo al coperto dall' errore.

E come?

Perche i nostri minislri sono sopravvegliali dai Vescovi, i Ve-

.scovi dal Papa, il Papa come capo della Chiesa e assistito dallo Spi-

rilo Santo. . . Gesu Cristo lo ha promesso : tutta la Chiesa antica e

moderna riliene questa tradizione, e anche la bibbia ne parla chia-

ramenle.

- Come! anche la bibbia? Questo poi io non 1'avevainteso mai.

Datemi qua la bibbia: aprite qua, S. Malteo, capo sedici
,
ver-

.selto diciollo: E io ti dico che tu sei Pietro, e sopra quesla pietra

io cdifichero la mia Chiesa, e le porte dell' inferno non prevarranno

contro di essa . Di grazia ! chi vuol essere questa pietra saldissi-

ma, sopra la quale poggia la Chiesa , e lo spirito dell' errore la fiotta

invano? Sara la contessa Huntingdon colla sua connessione? sara

forse Fox
,
che smentico del trespolo e della lesina vuol lavorare di

religione? ovvero sara il Pontefice Romano successore di S. Pietro?

-
Capisco bene, che dovrebbe esserci qualche capo nella Chiesa;

ma certo non vorrei per capo il Papa. C* e nel mio libro di letture ,

che il Papa e il liranno dell' Italia
, che esso si gode tutte le delizie

nel suo palazzo, e il reslo di Roma e tulta prigioni , pozzi, casemat-

te, dove genie inferralo il povero popolo.
-

Si, si, dile tutto do che e nel libro di lettura. . . non c' eanco

che Roma e la prostituta dell' apocalissi ,
e il Papa il vero anticristo?

- Si ! anche cotesto mi sovviene aver lelto
;
ma non osavo dirlo

-aperto.

Eh via, che sono usa a vedere queste sciocchezze nei libric-

ciattoli dei protestanti! ma voi, figliuoletta mia buona, se volete sa-

perne il netto , interrogate il dottor Thayer.
- E perche lui piu che un altro ?

- Perche egli e stato un tempo un de' piu famosi predicanti di

Boston, e poi si e fatto catlolico appunto a Roma . . : egli era proprio

.presbiteriano e puritano come voi . . .



LE ORSOLINE DI BOSTON 691

Dio mio ! die sento !

- NOD ne fate maraviglia ;
il noslro paese c 1' Europa lutla risuo-

na di conversion! somiglianti ,
e massime di minislri che abbando-

nano il pastorale proles tante, per divenire poveri e semplici fedeli

cattolid.

Anche donne? anchc fanciulle?

E quantel

E si sono poi confessate come i catlolici?

Se si sono confessale ! Andate, dico, dal sig. Thayer, e vi mo-

strera una lettera di una damigella dei piu illustri casati d'lnghil-

terra, converlitasi poco dopo lui, nella quale essa racconta di quan-
to giubilo inaspeltalo le sono riuscili i Sacramenli catlolici. E notate,

die sono loro parole, loro confession!, loro rivelazioni quanto intime r

allretlanlo spontanee.
- Per me non so che gusto ci sia a confessarsi

;
e compatisco

ben di cuorc le mie compagne, quando vi vedo entrare nella came-

rata c annunziare : Chi vnol confessarsi? il cappellano e in chiesa.

Possibile! dire ad un uomo le cose piu segrete, le piu dilicate!

Beniaminetta mia! vi ho capito. II vostro cuore e puro, vi si

vede allo sguardo, 1'anima vi si pare negli occhi
;
e voi non dovete

certo avere segreti penosi da svelare. Ma su , poniamo che in un

momento d' irriflessione avesle fatta una macchia al vostro candore,

oh! non saresle liela dideporla a' piedi di un ministro del Signore?

e vedendo alzare la niano, giusla 1'istituzione di Gesu Cristo, e udir-

gli : Beniamina, in nome di Dio, io ti perdono : torna pura, come la

colomba che ascende dalla fonte colle piume bianche e immacolate
;

dile, non vi sentiresle tutla 1' anima inondata d'ineffabile conlenlezza?

Beniamina mando un profondo sospiro, e qui fmi la conversazione.

Essa era locca sensibilnienle nel piu vivo dell'anima
,
e la maestra

aveva letlo chiaramente il bisogno della sua allieva
,
la quale senza

parole, disse nel suo sembiante : Si ho bisogno di un perdono. Non

era gia che la fanciulla avesse grandi colpe da rimpiangere : ma di-

nanzi a Dio chi e interamente scevro di colpa ? chi non sente la ne-

cessita imperiosa di chiamarsi in fallo, e di essere perdonato ? Da quefe

giorno essa miro con altro occhio le compagne accostarsi al Sacra-
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mento del perdono: piu volte si trovo sul punto d'incamminarsi die-

tro a loro, e fare com' esse. Specialmente un giorno di chiusa degli

esercizi spiritual! ,
le tocco 1' umore d' intrufolarsi colle cattoliche, a

Yedere come si conducessero a confessione. Vide le piu balde, le

piu garosette delle sue amiche accostarsi alle grate, e statevi quale

died e quale dodici minuti, uscirne col ciglio umidelto, e col volto

raggiante di giubilo e di riposo. Le interrogo in confidenza di cio

che avevan detto e fatto al confessionale
;
e quelle aerose e liete le

avean risposlo ad una voce di avervi gustala la pace del Signore, il

bel perdono di Dio, e che si credevano rinate alia gioia. Tali confi-

denze riuscivano per lei vive ferile di lancia
,
che piu non le lascia-

\
rano trovare luogo ed aver bene, per la grande ansieta di parleci-

pare essa pure a quella letizia misteriosa e sovranaturale.

Due difficolta si frapponevano. Una veniva dalle snore, le quali

non solo non le parlavano mai direttamente di rendersi cattolica
,

ma ne pure il permellerebbero, per quante suppliche essa porgere

ne potesse. Fedeli al loro programma, poslergavano il picciolo bene

e particolare al bene grande e universale. Quando scorgevano alcu-

na giovinetta tocca dalla grazia e risoluta di passare al caltoliclsmo,

facevanne avvisati i genitori ;
e dove quesli non consentissero, per

non opporsi al diritto che ha ciascun' anima di seguitare la verila ,

la rimandavano alia famiglia , premunendola nondimeno di salutari

avvisi, di libri buoni e di tutli gli altri prcsidii possibili. Cosi senza om-

bra d'influenza slraniera, e senza danno del convitlo, quelle usavano

della loro liberta. Ora il padre di Beniamina. (ed essa lo sapeva) era

indifferente per se e per la figliuola a qualsiasi religione, ed avreb-

bela compiaciuta de' suoi desiderii sia in convenlo, sia fuori : ma la

madre, al primo sentore che ne avesse, sarebbe di presente corsa a

Mount-Benedict, furibonda come un aspide, a rapirla di cola, e na-

sconderla, e guardarla a vista, dove le sarebbe impossible di vede-

re la faccia di niun cattolico, nonche d'un prete che la battezzasse.

Un'altra difficolla veniva da Luisella.

Come en Ira qui o piutlosto come entrava nel convento delle

suore Orsoline la Luisella? ci chiedera il lellore. Ma abbia la pa-

zienza di aspettarc due seltimane e lo sapra a lungo.
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VIII,

Guerra di Desiderio contro Adriano.

II ripudio di Ermengarda c la roltura, die ne segui, dell'allean-

za stipulata tra Desiderio e Carlomagno, non solo dissipo le dorale

speranze che il Re longobardo ayea concepute per si potente paren-

tela ,
ma diede il primo Iracollo alia sua fortuna e la prima spinta

verso il precipizio, ov' cgli e il suo regno miseramente perirono. L' in-

felice Re
,
da quel di innanzi

,
sembro aver perduto quel vigore di

menle e quell' accorgiraento politico ,
onde fin qui era venuto

, per

diritte o torle vie
,
assodando la sua potenza : inasprito dall' onta ri-

^evuta nella persona della figlia ,
e ardente di vendicarla, non co-

nobbe piu termini di prudcnza ;
e sospinto al tempo stesso dall' am-

bizione che sempre frugavalo di conquistare lutta Italia
,

si gitto a

precipilare 1'impresa, ma piu coH'impeto forsennato di chi giuoca

una partita disperata ,
che non colla sapiente audacia di chi aspira

a solido ingrandimento.

Intanto nuovi avvenimenli sopraggiungeano ad affrettare lavicina

xiatastrofe. In Francia, ai 3 di Dicembre del 771
,
moriva il Re Car-

lomanno, dopo tre soli anni di regno inglorioso, lasciando due fan-

Vedi questo volume pag. 385 e segg.
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chilli in mano alia vedova Gilberga; e Carlomagno, chiamalo dal

yoto universale dei magnati Franchi a succedere nel regno frater-

no 1, raccogliea di nuovo sotto un solo scettro tutta la vasla monar-

chia del Re Pipino , ingrandita eziandio colle nuove conquiste gia

fatte da Carlo in Aquilania e in Guascogna. E indi a due mesi, in Ro-

ma, al Papa Stefano III succedeva Adriano, uno dei piu grandi Pon-

tefici die abbiano mai illustrata la Sede Aposlolica. Cos! i due av-

versarii, contro cui Desiderio dovea romper gucrra , Carlomagno e

Adriano, traevano in campo ad un medesimo tempo, armali 1' uno di

formidabile potcnza militare
,
1'altro di queH'apostolica fortezza e co-

stanza nel difendere i sacrosanli diritli deila Chiesa, contro cui non

v* e umana potenza che valga ;
e mentre 1' un dei due sarebbe ba-

stalo a domare la protervia longobarda ,
non e maraviglia che am-

bidue ,
strettamente collegati ,

riuscissero non pure a domarla, ma a

scbiantarne per sempre la pessima radice.

Adriano, figlio di Teodoro, era nalo in Roma, nella regione di Via

Lata, di nobilissimo sangue e di famiglia annoverala gia tra le po-

tentissime della citla 2. Ancor fanciullo
,
avendo perduto ambo i

1 Karolus autem, fratre defuncto, CONSEXSU OMNIUM FRAXCORUII rex consli-

tuitur. EGINHARDUS, in 'Vila Caroli Magni, n. 3. Yero e che lo stesso Eginar-

do, negli Annali, racconta che una parte degli ottimall del regno di Carlo-

inanno, piuttosto che prestare colla maggioranza ossequio a Carlo, se ne

vennero colla vedova Regina in Italia. Ma quella parte fu assai piccola, e

gli Annali Laurissensi lo confermano dicendo, che Gilberga venne in Italia

cum aliquibus paucis Francis; oltreche, coll'abbandonare la Francia, par-

vero rinunziare da se stessi al diritto del suffragio. Laonde bon puo dirsi

che Carlo fu eletto dal voto universale dei Grandi della nazione, al quale,

secondo il diritto allora vigente presso i Franchi
, apparteneva il creare i

Re; e quindi cadono a terra tutte le accuse che il MUBATORI (Annali a. 771}

ed altri han date a Carlo, rappresentandolo quasi usurpatore del regno fra-

terno a danno dei nipoti.

2 Nobilissimi generis prosapia ortus alque polenlissimis Romanis paren tibvs

editus, dice Anastasio Bibliotecario. Parecchi Autori han voluto che questa

famiglia fosse quella dei Colonna, ma niun documento arrecano che ne fac-

cia sicura fede : laonde il COPPI, nelle Memorie Colonnesi (pag. 166), indico

bensi quell' opinione, ma fece saviamente a lasciarla nella sua incertezza.

Lo stesso dee dirsi deH'opinione di quei che ascrivono alia famiglia Orsini
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genitori ,
\cnnc a gran cura educate da un suo parcnlc , per nomc

Teodalo o Teodoto, gia console e duca, indi Primiccrio della S. Se-

de 1
;

il quale senza dubbio e quel medcsimo
,

di cui un' insigne

memoria vedesi tultora in Roma in un anticliissimo marmo della

chiesa di S. Angelo in Peschcria, da lui edificata 2. Sotto il gover-

flo del pio Teodato, il giovinetto Adriano fece si bella riuscita che

in breve la sua piela, 1' assidua divozionc alle chiese e specialmente

a quclla di S. Marco ch' era vicina al palazzo paterno, la carita verso

i poverelli, 1' angelica purczza deicosturai e la modestia verginale,

che aggiungea luslro alia singolare avvenenza e nobilta del sem-

biante, ebbero atlirali gli sguardi e 1' ammirazione di lutli i Romani,

che di lui gia presagivano grand! cose 3. H santo Pontefice Paolo I,

i due PonteSci fratelli, Stcfano II e Paolo I; per tacere di tanti altri sogni

genealogici, con cui nel passato molti scrittori di niuna critica hanno avuto

in costume di oscurare, pur volendo illustrarle, le origini delle piu nobili

famiglie.

1 Studiose a proplnquo suo Theodato, dudum consule ct duce, postmodum
vero primicerio sanctae nostrae Ecclesiae...nutritus atque educatus est. ANA-

STAS. in Hadriano, num. 291.

2 In questo marmo pregevole, dopo enumerati i Corpi santi e le Reliquie

che nella chiesa si couservano, si dice che ella fu dedicata il di primo di

Giugno, per indiclione octaba, anno ab inilio mundi sex milia ducentos sex-

agginta tres , temporibus Domn. Slephani iunioris Papae; indi si soggiugne

che Theodotu holim dux nunc Primicerius scae Sed. Apostolicae et pater

ulus ben. diae. (cioe : huius venerabilis diaconiae) a solo edificavit pro inler-

cessionem animae sua et remedium omnium peccatorum. Secondo 1' era Co-

stantinopolitana, 1'anno del mondo 6263 cade nell'anno di Cristo 755, nel

quale appunto correa 1'indizione ottava e regnava il Papa Stefano II. Teo-

doto adunque dovette succedere nel Primiceriato della Sede Apostolica a

quell'Ambrogio, il quale neH'accompagnare Stefano II in Francia, era morto

nel Dicembre del 753, nella Badia di S. Maurizio del Yallese. Ed a Teodoto

succede quel celebre Cristoforo , di cui abbiam narrata la tragica fine nel

769. II GALLETTI, nel suo Primicero ecc. riferendo 1'iscrizione teste recata

all'anno 770 sotto Stefano III, ha cangiato 1'ordine di questi personaggi: ma

piu saviamente avea falto nella Raccolta de!le Inscriptiones Romanae, T. I,

dove la medesima iscrizione riferisce, col TORRIGIO (Grotte Vaticane p. 541),

al pontificate di Stefano II e percio all'anno 755.

3 ANASTAS. n. 291.
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invaghitosi di si belle c precoci virtu, lo voile ascritlo al clero, lo

creo notario regionario ,
indi suddiacono. Slefano III 1'ebbe tra i suoi

piiicari e confident! 1, e locreo Diacono Cardinale
;
nel qual ufficio

Adriano non tardo a segnalarsi per zelo, eloquenza, dottrina, senno e

destrezza nel maneggio deglijafiari
2

;
dimoslrandosi in tal guisa ric-

camente fornito di lulte le parti richiesle al gran carico, a cui Iddio

1'avea preordinato.

Venuto pertanto a morte, nel primo giorno di Febbraio del 772,

il Papa Stefano
,

il Diacono Adriano
,
siccome amalo di fervenlissi-

mo amore dal popolo Romano 3, in quel di stesso (con raro esempio)

fu a voce unanime aeclamalo Pontefice
,
ed indi a otto giorni con-

sacrato. Appena assunto al trono pontificio , diede tosto splendide

prove di quell' allezza e vigore d'animo die resero poi illuslre il suo

lungo regno. Imperocche il primo atlo della sua polesla fu un colpo

mortale a quella fazione longobarda ,
la quale da poco tempo erasi

formata in Roma cogl'intrighi e coll' oro di Desiderio, e di cui era

anima e capo il Cubiculario Paolo Afiarta
,

lutto venduto agl' inte-

ressi del Re. Costui
, poclii di innanzi

, prevalendosi dell' ultima in-

fermitSt di Papa Stefano
,
ollre 1'aver fatto occultamente assassinarc

Sergio secondicerio, aveva eziandio cacciati da Roma in esilio parec-

chi Giudici sia del clcro come della milizia, forse non tanlo per odio

o vendetta di parle , quanto per assicurare a se ed ai suoi
,
coll' allon-

tanamento dei principal! avversarii , maggiore influenza nella crea-

zione del nuovo Pontefice, e quindi nel nuovo governo. Ma, se tale

fuil suoavviso, esso gli ando interamente fallilo; imperocclie 1' una-

nime e prontissimo slancio, col quale i Romani, appena spirato Stefa-

no, gridarono Papa Adriano
,
tolse ogni spazio ai brogli ,

e il nuovo

1 Pro dilectione quam erya me suum pusillum habuit, disse lo stesso

Adriano agli ambasciatori di Desiderio, narrando le confidenze fattegli da

Stefano III.

2 ANASTAS. n. 292.

3 Illico dum ferventissimo affectu a populo Romano diligeretur... ad sacrum

pontificatus clectus esl culmen. ANASTAS. II Decreto dell'elezione fu pubbli-

cato dal MABILLON nel Museum Italicum T. I, pag. 38
, insieme con un' anti-

chissima Vita di Adriano I, che trovo in due Godici Nonantolani
;
ma quel

Decreto non si divaria purito dal formolario consueto del Liber Diurnus.
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Papa, nell'ora stessa die fu elelto, rickiamo immanlinenle luttii Giu-

dici csiliati, e libero inollre dalle career! quanli vi erano per simile

cagione rinchiusi. Onde 1'astuto Afiarta, cui pesava sulla coscienza

maggior delitto, dovette rivolgere tutto 1' ingegno a coprire se mede-

simo
,
ed a guadagnarsi la grazia di Adriano , aspeltando miglior

tempo ai suoi trisli disegni, i quali nondimeno gli yennero in breve,

come vedremo, troncati per sempre.

Da questo primo tralto del nuovo Pontefice
, Desiderio pole age-

volmente comprendere con qual tempra d' uomo avrebbe oggimai a

combattere, per giungere a' suoi iniqui intcndiraenli. Nondimeno,

prima di rompere con esso lui a viso aperto , voile fare esperimenlo

delle sue arti consuete
,
e fintosi tutto divozione al Papa novello, gli

mando in sui primi di della sua consecrazione un' ambasceria so-

lenne di tre principalissimi personaggi del regno , cioe Teodicio
,

Duca di Spolelo , Tunnone
,
Duca d' Ivrea

,
e Prandulo regio Ve-

sliario l
, ricliiedendolo di amicizia e di alleanza

,
e facendogli lar-

ghe profferte. Ma il Papa diede con risoluta e nobii franchezza

quella memorabile risposta che abbiamo gia piu innanzi distesa-

mente riferito, dicendo agli ambasciatori : Desiderar egli bensi di

mantener pace col Re e star fedele al Tratlalo di alleanza gia sta-

bilito tra i Roman!, i Franchi e i Longobardi ;
ma non poter prestare

niuna fede alle promesse di Desiderio
, dopo lutte le menzogne e

-gli spergiuri con cui avea fin qui tradito la S. Sede. I tre amba-

sciatori longobardi non seppero cbe rispondere in difesa del loro

Re
;

tanto erano evident! i suoi torli. Bensi
, quel che solo poteano,

si diffusero a fare nuove promesse e giuramenli e proteslazioni piu

1 II Vesliarius o Yeslararius era il sovrantendente alia custodia degli ar-

redi,, delle vest), gioie e altre cose preziose conservate nel Vestiarium: che

oggidi chiamerebbesi il Guardaroba o il Tesoriere. Ed era dignita di gran

riguardo, nella Corte Longobarda del pari che nella Pontificia, come facil-

mente rilevasi dall'importanza dei negozii che a cotesti ufficiali spesso com-

metteansi. Adriano I nel 772 costitui il Prior Vestiarii, Giudice perpetuo

nelle cause che il Monastero longobardo di Farfa avesse a trattare in Roma

<xmtro sudditi Pontificii. Vedi il DUCANGE nel Glossario ; il GALLETTI, Del

Jestarario della S. R. C. ;
il CANCELLIERI, De Secretaries ecc., e specialmente

il MORONI nel suo eruditissimo Dizionario.
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die mai gagliarde, che il Re assolutamcnlc rcstituirebbe ogni cosa e

farebbe oggimai ad Adriano tutte Ic giuslizie che non avea falte a

Papa Slefano, e quinci innanzi manlerrebbe con lui pace ed amicizia

indissolubile 1. Adriano
,

credcsse o no in cuor suo a quesli nuovi

giuramenti ,
dovette far scmbianle di acceltarli per buoni

;
e preso ,

a dir cosi
,

il Re in parola, destine incontanente due Legal! , cioe

Stefano, Notario regionario e Saccellario, e Paolo Afiarta, Cubiculario

e Superista, i quali si recassero presso il Re a soiled tare ed esigere

1'esecuziorie di quanto i suoi arabasciatori aveano promesso.

Ma Desiderio, che dalla prima rispostadi Adriano avea inteso es-

ser vano con lui ogni infingimenlo ed inganno, senza aspettare altri-

mcnli 1'arrivo dei due Legati, gitto via tutle le maschere diplomali-

che, e poslo mano allc armi, assallo all'impeusata ed invase Faenza,

il ducato di Ferrara e Comacchio ; occupo lulta la campagna del

Ravennate, saccheggiando i casali, e portando via coi \iveri e beslia-

mi, le intere famiglie dei coloni
;

e strinse la capitale stessa dell'E-

sarcato quasi d'assedio, infestandola da ogni parle con armate scor-

rerie. Le prime novelle di quest' improvviso scoppio di guerra giun-

sero a Roma, quando i due Legali n' erano di fresco parliti e giuuti

non piu la che a Perugia ;
e quando ancora non erano scorsi due mesi

dalla creazione di Adriano. Poco appresso, ecco giungere in Roma i

messi di Ravenna a supplicare il Ponlefice di soccorsi. Imperocche,

siccome gia trent' anni innanzi in somiglianle caso T Arcivescovo

Giovanni e 1' Esarca Eulichio e tutli i ciltadini
,
strelti dalle armi di

Liutprando, aveano fallo ricorso a Papa Zaccaria; cosi al presente, e

con Ian to maggior ragione in quanlo che ora 1'Esarcato era pienamen-

te suddilo del Papa, rArcivescovo Leone e i ciltadini raveunali invo-

carono la difesa di Adriano, e gli spedirono i tribuni Giuliano, Pielro

e Vitaliano
,
a pregarlo con lagrime di recare pronti aiuli alia cilia,

la quale pativa grandi anguslie e penuria di viveri ,
e di ricupcra-

1 Haec vero eadem beatissimo Adriano praesule prosequcnte eisdem mis-

sis Desiderii regis, illi magis confirmabant sub vinculo sacramenti quod eorum

rex omnes iusiitias, quas antefato domno Stephana Papae non f'ecerat, ei-

dem praecipuo ponlifici et summo pastori perficeret, ei in vinculo charilatis

insolubili connexione cum eo fore permansurum. ANASTAS. n. 294.
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re quanto prima le altre cilia c terro circostanti
, perche senza di

esse riuscirebbe impossibile alia capitale della provincia il reggersi

in vita 1.

Adriano non pose tempo in mezzo, e scrisse aDesiderio una gra-

vissima lettcra
,

in cui rampognandolo fortemente dell' improvvisa

mulazione
,
con cui non pure avea disdette e calpestate le recenli

promesse de' suoi ambasciatori, non restituendo niuna delle yiustizie

gia per 1' innanzi usurpate a S. Pietro
,
ma avea di vantaggio usur-

pate nuove citta, le quali erano state fmqui tranquillamente possedute

da Stefano II, da Paolo I e da Stefano III 2
,-

lo pregava ,
lo ammo-

niva e lo scongiurava a ritrarsi dall'iniqua impresa ,
ed a rilasciare

libere a S. Pietro tulle le citta eterre die gli apparlenevano. E que-

ste leltere il Papa consegno ai due medesimi Legati, Slefano e Paolo
;

i quali ,
al primo annunzio delle nuove oslilita clie rendeano vana la

loro prima missione
,
essendo slali senza dubbio richiamali indielro

da Perugia a Roma
,
ebbero ora 1'incarico di ripartire colle nuove

istruzioni e lettere che le mutale circostanze ricliiedevano.

Desiderio, come ebbe ricevute le inlimazioni di Adriano, mando

per lutta risposta che egli non reslituirebbe nessuna citta, sc prima

il Pontefice slesso non fosse venuto conluiadunabboccamento. Ora

ad intendere il perche di questa nuova condizione messa in campo
dal Re

, egli e da sapere come in quei medesimi di
,
cioe nel Marzo

del 772
, era capitala alia Corte di Pavia, a guisa di fuggiasca in

cerca di asilo
,
la Regina Gilberga ,

vedova del Re Carlomanno di

1 ANASTAS. n. 294, 295.

2 Increpans eum fortiter per sua, scripta, cur de promissione ilia qwwn

per suos missos pollicendo direxerat
,
mutatus fuisset; etiam quia iustitias

beati Petri, luxta quod repromiserat , non reddidit ; insuper et civitates illas

quas antecessores eius beatissimi pontifices domnus Stephanus, Paulus et

isdcm Stephanus detinuerunt, abstulisset. ANASTAS. ivi. In queste ultime pa-

role abbiamo una testimonianza esplicita ed irrefragabile del continualo

possesso che i tre predecessor! di Adriano goderono di omacchio, di Fer-

rara col suo ducato, e di Faenza, che erano le tre citta principal"!, recente-

mente occupate da Desiderio. Alia qual testimonianza non sappiamo che

abbiano posto mente, nel secolo scorso, gli avvocati Cesarei ed i Pontificii,

nella famosa controversia sopra Comacchio.
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Francia, conducendo scco i due suoi leneri figli ed alcuni nobili Fran-

chi
,
tra i quali primeggiava il Duca Auteario ossia Oggerio. Ouale

fosse la cagion vera di tal fuga , quali offese Gilberga avesse rice-

vute o temesse di dovere ricevere da Carlomagno , per risolversi

ad abbandonare coi figli la Francia
,
cd a cercare in Italia rico-

vero presso il nemico di Carlo
,
non apparliene alia storia noslra

1' invesligarlo ,
ne sarebbe agevolc impresa il defmirlo con certezza,

a cagione del constieto laconismo degli annalisli Franchi 1. Ma quet

che solo a noi iraporta ,
si e di osservare die di quella fuga Carlo-

magno si lennc non poco offeso
,
siccome di onta immeritata 2

mentre Desiderio 1'accolse come gran ventura
, parendogli d'aver

con cio buono in mano, per compiere ad un tempo le sue vendette

contro Carlo e i suoi disegni contro Roma. Egli infatti, dichiaratosi

apertamente campione della profuga Regina, e dei dirilli che ella in

nome dei figli pretendeva alia successione degli Stati di Carlomanno,

diviso di trarre il Papa a consecrare colla regia unzione i due fan-

ciulli. Se il Papa vi s" induceva di buon grado , egli sperava di po-

ter allora agevolmente suscitare in Francia una parte gagliarda in

favore dei due pupilli ,
e accendere contro Carlomagno una guerra

civile
,
mentre avrebbe nell'atto stesso inimicato Carlomagno al Pa-

pa, e tolto a questo il polentissimo sostegno che in lui avea. Se poi

rifiutava
, egli o ve lo coslringerebbe coH'armi

,
ovvero ad ogni mo-

do ne piglierebbe tanto maggiore e phi onesta cagioue ,
non sola-

mente di negare al Papa le domandale giustizie ,
ma di fargli guer-

ra a oltranza e impadronirsi finalmente di Roma. Allora, diceva egli,

1 EGINARDO, nella Vila di Carlo Magno (n. 3) ,
dice che Gilberga nullis

existentibus causis, spreto mariti fratre, sub Dcsiderii regis Langobardorum

patrocinium se cum liberis suis conlulit. II che probabilmente significa che

Gilberga fuggi per paure e sospelti vani o per ingiuste ire, accesele forse

in cuore da quei medesimi ottimati che aveano prima aizzato Carlomanno

contro il fratello, e che temendo ora o disdegnando di soggettarsi a Carlo,

si studiarono di trar seco a cercare la medesima fortuna la vedova Regina

co'suoi figli.

2 Cio traspare abbastanza dalle seguenti parole di EGINARDO, negli An-

nali: Rex autem profectionem eorum in Itaiiam, quasi supervacuam, patien-

ter tulit.
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Questa incresciosa

Guerra clerna di lagni e di messaggi

E di trame fia tronca
;
e quella al fine

Comincera del brandi : e dubbia allora

La yittoria esser puo ? Quel di
,
che indarno

I nostri padri sospirar, serbato

E a noi : Roma fia nostra , e tardi accorto
,

Supplice invan
,
delle terrene spade

Disarmato per sempre, ai santi studi

Adrian tornera : Re delle preci ,

Signer del Sacrifizio, il soglio a noi

Sgombro dara 1.

Cen quest! disegni , Desiderio mvilava Adriano ad un abboccamen-

lo : e giova lener loro mente per intendere 1' inesorabil fermezza del

Papa nel ricusarlo.

Non richiedevasi infatli grande accorgimento a scoprire la trama

chc hascondeasi solto quell' invito
;
e Adriano men d'ogni altro era

uomo da lasciarsi cogliere a si manifesto laccio. Egli pertanto alia

proposta del Re dicde un riciso rifiulo
,
e in questo rifiuto stette sem-

pre saldissimo come diamante 2
, per quante istanze ed artificii e

minacce il Re adoperasse a smuo^7ernelo. Dall'altra parte animava-

no il Re ad insistere nclla divisala proposta ,
ollre le preghiere di

Gilberga e del duca Aulcario
,
ancbe le promesse di quel mede-

simo Paolo Afiarta, il quale, giunto a Pavia in qualita di Legato pon-

tificio
,
ivi

,
da quel traditore ch'egli era , prese ad iricoraggiare il

1 Queste parole che il MANZONI, nell'Adelchi (Atto I, scena II) mette in

bocca a Desiderio, e che udiamo oggidi sonare in bocca agli eredi dell'ari-

tica ambizioue Longobarda , queste parole, diciamo
,
e quelle che poco in-

nanzi le precedono, non sono che una parafrasi dell' insigne testo di ANA-

STASIO (n. 296) : et ob hoc sanctissimnm praesulem ad se properandurn sedu~

cere conabatur, ut ipsos anlefati Carolomanni fdlos reges ungeret, cupiens

dimsionem in regno Francorum immittere, ipsumque bcatissimum ponllficem

a charitate et dilectione excellenlissimi Caroli rcyis Francorum et Patricii

Romanorum separare, et HOMANAM VBBEM CUXCTAUQUE ITALIAM sui BEGM ET

LONGOBARDOBUM POTESTATE SUBIUGARE.

2 Sicut lapis adamas, Ha firmus Adrianus exstilit. ANASTAS. ivi.
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Re ne' suoi disegni ,
e in sul parlire gli promise ,

dicendo : si fidas-

se di lui
,
eke egli tomato a Roma indurrebbbe senza fallo Adriano

al colloquio ,
e ad ogni modo gliel Irarrebbe innanzi

, quand' anche

dovesse porgli le corde ai piedi e strascinarvclo a viva forza 1. Se

non che il perfido millantatore non rivide piu Rorna
,
e trovo per via

il castigo che i suoi delilti troppo bene aveangli meritato. Per qual

modo do awenisse , egli e qui debito della nostra istoria il raccon-

tare
, giacche la caduta dell'Aflarta e strettamente connessa cogli av-

venimenti che sliamo riarrando.

Piu d'un leltore avra gia pigliato meraviglia e quasi scandalo ai

yedere, come a cotesto Paolo Afiarta, che era in Roma il capo della

fazione longobarda ,
1'anima venduta di Desiderio

,
1' autore della

rovina di Cristoforo e Sergio, e che pure leste avea bandito iniqua-

mente da Roma parecchi Giudici
}

richiamati poi subilo dal nuovo

.Papa Adriano
,

lo stesso Adriano tultavia tanto deferisse di onore e

di fiducia, da mandarlo suo ambasciatore a Pavia. E la maraviglia

cresce
,
vedendolo nel nuovo Pontificate insignito eziandio della

nuova e cospicua dignita di Superista
2

;
donde sembra che Adria-

no accrescesse verso Paolo il favore che quesli avea gia goduto

presso Stefano III.

1 Paulus superista adhuc apud eumdem Desiderium existens, firmiter ei

promitlebat se ipsum beatissimum Papam ad eum deducere, dicens quod si

eliam in elus pedibus funem me adhibere convenerit, eum qualiier polucro ad

luam deducam praesentiam. ANASTAS. ivi.

2 II Superista in Roma non era un semplice Aedituus, come parve al Du-

CANGE, ma bensi il Soprastanle del palazzo e prefetto della famiglia ponlifi-

cia, ossia dei Cubicularii ; ed era perci6 dignita ragguardevolissima. II pri-

mo, che trovisi insignito di questo titolo, e appunto il nostro Paolo Afiarta;

dopo lui ne duro il nome fin presso al termine del secolo X, giacche I'ulti-

mo forse, di cui si abbia memoria, e quello Slephanus films loannis Svpcn-

sta, che intervenne al Conciliabolo radunato in Roma da Ottone I nel 963,

per deporre Giovanni XII. Vedi 51 GALLETTI, nel Primicero ecc. special-

merite a pag. 96; il MORONI nel Dizionario', e tra i piu recent! CARLO HEGEL

nella Storia della Costiluzione dei Municipii ilaliani ecc. tradotta cla Fran-

cesco Conti (Milano e Torino, 1861) a pag. 170, e GUGLIEMO GIESEBRECHT nel-

1'Appendice ivi aggiimta sopra le Condizioni iimnicipali di Roma nel X
secolo.
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Tullavia lo stupore cessera, chi osservi che Paolo dovcttc essere

a' suoi di sovrano maestro nell' arle necessaria a lulli i tradilori
,

1'arle cioc d'infmgersi e coprirsi ;
merce la quale, siccome avea sa-

puto raantenersi fmo all' ultimo la grazia e la confidenza di Stefano,

cosi non e inverosimile che riuscisse a guadagnarsi in sulle prime-

ancor quella di Adriano. La cruda guerra dell' Afiarta contro Cri-

sloforo e Sergio pole facilmenle essere da lui velata da sembianze

di zelo per 1'onore e I'aulorita di Papa Slefano
;

del barbaro acce-

camento dei due Primati pole recare la colpa al. furore della plebe e

della soldataglia longobarda; ed anclie nel recente esiglio dei Giudici,

o non gli raancarono speciosi pretesti di giustizia per colorarlo, ovve-

ro egli seppe cansarne 1'odiosita, rovesciandola sopra allrui. Con cio

non e difficile a intendere, come Adriano
, ignorando lultavia le se-

grete iniquita di Paolo
,
ma ben sapendo allronde esser egli destro

negoziatore e persona accelta a Desiderio
,

lo riputasse opporlunis-

simo a quella difficile Legazione. Ad ogni modo pero ,
il tristo tra-

dilore non pole condurre a lungo le sue trame. Imperocche, appun-

to menlr' egli era in ambasciata
,
comincio a bucinarsi per Roma

dell' assassinio commesso
,
come altrove narrammo

,
nella persona

di Sergio Secondicerio, e si ebbe tosto la chiarezza che Paolo n'era

stato 1'autore principale. L' orrore che quel delitlo e le barbare cir-

costanze che lo accompagnarono ,
ebbero destato in tutta Roma, fu

tale che
,
siccome leggesi presso Anastasio

,
tulti i Primali della

Chiesa e i Giudici della milizia
,
insieme col popolo ,

saliti al Late-

rano e prostratisi a pie del Papa ,
lo supplicarono altamente di fare

severa ed esemplare vendetta di cosi inudita scelleratezza
, poich5

se questa andasse impunita, in Roma omai non sarebbero piu sicure

le vile
, pigliando i tristi baldanza a fare vie peggio. Di che Adria-

no ordino immantinente che Calvulo , uno de' rei
, benche Cubicu-

lario pontificio ,
e i due Anagnini che aveano eseguilo 1'assassinio,

fossero consegnati al Prefetto della Cilta, e tradolti'nclle pubbliche

career! per essere, come soleano gli altri omicidi, esaminati coram-

popub ,
e indi sentenziati 1.

1 Universi primates Ecclesiae ac indices militiae, ascendentcs unanimitcr

cum universo populo in Lateranense palriarchium, prostrati apostolicis vest*--
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Ora, affinche il principal reo non isfuggisse al braccio della giu-

slizia
,
Adriano fin dal principio del processo , nel quale forse ven-

nero a galla i tradimenli e Ic altre scelleraggini dcll'Afiarta, lemen-

do ch' egli al primo averne fiato non si rifuggissc in terra longo-

barda e non si desse del tutlo in braccio al Re, a cui gia era troppo

caro
, per traraare con lui peggiori cose a danno della S. Sede

,

mando per mezzo del tribune Giuliano, uno dei tre messi ravenna-

ti , ordine segretissimo a Leone Arcivescovo di Ravenna
,
eke ap-

pena 1'Afiarla fosse tornalo dalla Corte di Desiderio
, egli dovesse

arrestarlo
,
ed in Ravenna o in Rimini sopratlenerlo prigione. E

cosi fu fatto. Paolo al suo rilorno fu preso in Rimini ed ivi posto

in carcere 1. Poco appresso ,
il Papa mando a Ravenna gli atti

del processo tenuto in Roma, e la confessione eke Calvulo e i due

giis, obnicce eumdem almificum pontificcm deprecati sunt, ut Tindictam atque

emendationem fieri praecepisset de tanlo inaudilo piacuh; in eo quod prac-

sumpsissent secum hominem saepius tormcnlis concremalum crudeliter inlcrfi-

cerc, quod factum nunquam legilur; asserentes quiasi tails flagilii reatusnon

expiarelur, nimis ipsa impia temerilatis praesumptio in hac Romano, urbe

pullularet, assumentes ex hoc audaciam perversi homines ut tentarent peiora

perpetrarc. Tune praefalus sanclissimus pracsul precibus iudicum universi-

que populiRomani iussit contraderc anlcfalum Calvulum cubiculariumetprae-

nominatos Campanos Pracfecto Urbis, ut more homicidarum eos coram uni-

verso populo examinaret. Deductique e patriarchio praefato in carcerem pu-

blicum, illic coram universo populo examinati sunt. ANASTAS. n. 298. Da

questa narrazione risulla in 1.' luogo manifeslissima 1' autorita suprema ed

assoluta del Papa nelle materie giudiziali, donde scmpre meglio confermasi

che egli era il vero e solo Sovrano di Roma. In 2. luogo apparisce, che i

Cubicularii e gli altri ufliciali della famiglia o Corte Pontificia godeano il pri-

vilegio di tribunal! speciali e segreti, raentre i rei volgari sotlostavano al

Prefetto di Roma (litolo che ricomparisce qui la prima volta dopo i tempi

di S. Gregorio Magno) ed ai giudici da lui dipendenli che tenean tribunale

corampopulo. Ma a quel privilegio derogo in questo caso Adriauo, a preghie-

ra dei Romani, atteso 1'atrocita del delitto; traducendo i rei dalle carceri

del palazzo alle pubbliche, e facendo continuare al Prefetto della citta, se-

condo le pubbliche forme usate coi malfattOri comuni, il processo ahe era

gtato cominciato dentroil Patriarchio.

1 ANASTAS. n. 296.
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Anagnini avean fatto del loro delitlo 1
, affinche fossero letti all' A-

fiarta. L'Arcivescovo Leone pronlamente esegui il comando : se non

die
,

travalicando la potesta concessagli dal Papa ,
di suo capo e

senza niun rispello alia dignila dell' Afiarta , lo consegno al Conso-

lare di Ravenna
,
che era quel die in Roma il Prefetto della Citla ,

e lo fece
,
a guisa dei malfallori comuni

, esaminare al cospetto di

tuito ii popolo ,
come in Roma erasi falto co' suoi complici. L' esa-

me tuttavia non duro a lungo ; perche il reo, all' udirsi recitare gli

atti del processo romano
,
\eduta inutile ogni difesa

, confesso an-

cli' egli ogni cosa 2.

II Papa intanto, che nel punire 1'Afiarla voleva insieme salvarne

1' anima
, dandogli agio di penitenza

3
,
avea gia decretalo in cuor

suo d'infliggergli 1'esiglio. Percio scrisse ai due Imperatori d'Orien-

le, Costanlino Copronimo e Leone suo figlio, una lettera, in cui, nar-

rato loro il caso, pregavali di ricevere Paolo nelle parti di Grecia edj
i*:i guardarlo per esule . E la letlera invio all' Arcivescovo di Ra- .

1 I due Anagnini ,
cioe Tunissone prete e Leonazio tribune, furono pol

mandati in esiglio a Costantinopoli; Galvulo mori in carcere di crudel mor-

te, dice ANASTASIO n. 299. Degli allri rei, tra i quali era il Duca Giovanni,

fratello del Papa defunto, non si fa piii menzione : probabilmente, al primo
sentore del processo, si erano dlleguat! in salvo.

2 ANASTAS. n. 300.

"3 Cupiens . . . salvare animam iam dicti Pauli, tie in aeternum periret etc.

ANASTAS. ivi.

4 Ascribi fecit suggestionem suam Constantino et Leoni Augustis magnis-

qn6 imperatoribus, siynificans de ipsius Sergii cocci impia morte, atquc de-

precans eorum imperialem clementiam ut ad emendalionem tanti realus ipsum
JPaulum suscipi et in ipsis Graeciae partibus in exilio mancipalum relinerZ

praecepissent. ANASTAS. n. 300. Da quest'atto di Adriano, il DE MAREA, a cui

sembra consentire anche il MURATORI (Annali a. 772) ,
voile iuferire che il

Papa serbasse tuttora civil dipendenza dalla sovranita dei Greci Augusti.

Misera Sovranita, che riducevasi ad accettare di far la guardia a' rei, che il

Papa sentenziasse all'esiglio ! A noi sembra piuttosto non potersene dedurre

altro fuorche la buona armonia che allora correa tra i Papi e gl'Imperatori,

come Ira due Potentati amici, e quindi un segno indiretto che gl* Imperato-

jri, lungi dal pretendere Vantica Sovranita, eransi gia di buou grado rasse-

^;nati al totale suo abbandono.

Serb V, vol. V, fasc. 312. 45 11 Marzi 1863.
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\cnna, con ordinc die mandassc Paolo a Coslanlinopoli per la via di

Venczia o per altra quale si fosse
, accompagnandolo colla Icltcra

racdesima. Ma 1'Arciyescovo, che gia macchinava la morle dell' A-

fiarla 1
,

e col suo piglio indocile preludcva all' apcrla ribcllione,

onde piu lardi travaglio la Sede Apostolica , ebbc subito immagi-

nsUo un pretcslo di cluderc gli ordiui pontificii, e rispose acl Adria-

no : Non essere spediento mandarc 1'Afiarta cola
, perche avcndo ii

Re Desiderio preso poc' anzi prigioniero il figlio di Maurizio Doge
di Venczia, questi per riavere il figlio avrcbbe facilmcnle oflerto al

Re in cambio 1'Afiarta. E senz' allro, rimando al Papa, siccomc inu-

tile, la lellera dcslinala agl' Imperalori 2.

Adriano allora dclibcro di avere 1'Afiarta in Roma, e ne affido 1'in-

carico a Grcgorio suo Sacccllario, ch' egli in quei di raandava amba-

sciatore a Pavia per esortare novamcnle e supplicare il Re a resti-

tuire le cilia rapilc. Gregorio infalti, giunio a Ravenna, inlimo con

gravissimi termini, in nome del Ponlcficc, all' Arcivescovo ed ai

Giudici di Ravenna, presenle eziandio il Cartulario Anualdo, citta-

dino Romano, il quale ivi trovavasi come Inviato dclla Sede Aposlo-

lica, che dovessero custodir salvo 1'Afiarta, fincho cgli Gregorio

fosse tomato da Pavia, pcrche al suo rilorno avea ordine di condurlo

seco a Roma, e salvo conscgnarlo nelle mani del Papa. Ma non si

tosto Grcgorio si fu dilungato da Ravenna alia volta di Pavia, che

1' Arcivescovo, chiamato a se il Consolare dclla citta
, gli comando

di far subilo morire Y Afiarta
;

cio ch' egli esegui senz' allro indu-

gio 3. Gregorio al suo rilorno, Irovato ucciso 1' Afiarta, ne levo alte

doglianze e mosse a Leone fortissimi rimprovcri di avere calpestato

in tal guisa il comando pontificio. Ma Leone studio di scolparsi pres-

50 il Papa, a cui manclo il tribune Giuliano
,
dicendo cbc infinc egli

1 Eccc fivaleni occctsionein ipsc arcliiepiscopvs Ecclcsiae Ravennatluin

caUiftc adhlbuit nt ipswn Paulina exluicjucrc valeret. ANASTAS. n. 301.. Oue-

st'odio accanilo di Leone contro 1'Afiarta forse non altronde nascea che da!

loro antaponismo politico. Gcrto e die 1'Afiarta era tutlo ligio ai Longobardi,

laddovo Loonc dovcva esser loro avA ersissimo, pel favore che aveano dato

a Michelc Seriniario, I'Arcivescovo intruso di Ravenna.

2 ANASTAS. ivi.

3 ASASTAS. a. 302.
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colla morle dell'Afiarla altro non avea fallo, die vcndicare il sanguc

di un innocenlc. Siffatla scusa pero non polea placarc Adriano, Iroppo

altamente offeso nella sua autorita e frustrate dclle pic lose inlcnzioni

clic avca sopra 1'Afiarta. Laonde all' Arcivescovo, die atlendea pa-

role di amorcvole condonazione, il Papa rispose con severe rimo-

stranzc 1 : le quali nell' animo del superbo Leone furono senza dub-

bio prime scintille di quelle aperte oslilita
,

in cui indi a due annl

proruppe contro il Ponlefice.

In tal guisa fmi di morte precoce e violenta Paolo Afiarta
, perso-

naggio quanto illustre a' suoi di per la dignita e polenza ch' ebbc

nella Corte romana, altreltanto rimasto poi infame nella storia pel

ncro tradimento da lui usato contro la S. Sede, e per gli atroci de-

litli onde lo aggravo. La giuslizia di Dio non gli permise di godere

quello spazio di salutare penitenza die la bonla di Papa Adriano vo-

lea pur concedergli ;
e forse fu gran ventura per Roma, che la mor-

te, affrcltatagli daH'ArcivescoYo Leone, gli togliesse ogni possibilila

di nuocere o di riannodare le scellerate tramc, die la repenlina ca-

cluta gli avea gia troncate in sul piu bello. Ad ogni modo e cerlo die

colla pcrdita dell' Afiarta, Desiderio ebbe perdulo il piu potente so-

jstegno chc avesse in Roma; la fazione longobarda, che finqul era

covata in seno alia citta
, spento ora il suo capo ,

ando sgominata e

distrutta
;
ne rimanendo al Re altra speranza di espugnarla per le

vie soppialte del tradimenlo
,
dovette rivolgersi tulto all' armi ed

alia violenza aperta.

Acceso pertanto di nuova ira pel supplizio del suo parligiano,

Desiderio prosegui con maggior impeto e ferocia la guerra incomin-

ciata. Oltre Faenza, Ferrara e il territorio di Ravenna, che gia avea

invaso, spinse le suetruppe dall'una parte nella Pentapoli, marittima

e mediterranea, occupando i territorii di Sinigaglia, Montefeltro, Ur-

Mno e Gubbio con altre cilia
;
e dall'altra penelrato nella Tuscia dei

Romani, invase Blera, Otricoli e largo paese intorno, scorrendo fino

ai confmi del territorio stesso di Roma, e desolando in ogni parte le

terre con saccheggi ,
incendii cd uccisioni crudelissime. Di queste

diede uno spaventoso spettacolo la citla di Blera
; perocche i Longo-

1 AISASTAS. ivi.
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bardi ,
collo il tempo die i Blerani non sospettando di nulla

, eransi

sparsi pel campi con esso le mogli e i ligli e i servi a raccogliere le

messi , piombarono all' improvviso sopra la citla
,
\i Irucidarono a

man salva tutti i primali e maggiorenti del luogo, e posta ogni eosa

inlorno a ferro e fuoco, trassero via gran preda di uomini e di bo-

stiami 1. Orrori somiglianti commcltevansi nelle allre citla, o po-

tcano temersi ad ogni tratto dalla fcrocia dellc masnade longobarde,

nelle quali 1'odore della guerra e del sangue parca scmpre ridestare

vivissimi gl'istinti sclvaggi della primiliva barbaric. Sicche non e a

dire in quali angoscc di paurosa costernazione stessero tutte le pro-

vince dello Stalo romano, e Roma slessa.

A fermare e respingere questo lorrente desolatore, il Papa da

prima spcro di poter bastare colle vie pacifiche e diplomaticho.

Laonde spediva leltere sopra leltere e messi sopra messi al Re,

scongiurandolo di cessare da lante crudella c di restituire le citla

occupate. Ma lutto era indarno 2. Alfine, chiamato a se Probalo r

Abbale della celebre Badia di Farfa, con venti di quei Monaci pi

reverend! per eta
,

li mando in qualita di supplici ambascialori a

Desiderio, sperando che il Re li ascollerebbe piu volentieri, siccome

quelli ch'erano suoi sudditi ed appartenevano ad un Monastero,

1 Direxit mullUudlnem exerdtus el occuparc fecit fines civitalum, ide&t

Senogalliensis, Montcfereti, Urbini, Eugubii ct caetcrarum dvitatum Roma-

noTum, plura homicidia et dcpraedationes atque incendia in ipsis finibus per-

petrantes. Nam in civilatcm Bleranam dirigens gcncralem exercitum partium

Tusdae, dum ipsi Blerani in fiduda pads ad recolligendas proprias segetes

generaliter cum mulieribus et ftliis atquc famulis egredcrentur, irruerunt re-

pente super eos ipsi Longobardi, ct cunctos primates quanli utililer in eadem

dvitate erant, interfecerunt, et praedam multam tarn de hominibus quam de

peculiis abslulerunt , ferro et igne cuncta in drcuilu devastates. Sed et in

finibus Romanae urbis} ceu et caelerarum dvitalum mulla mala ac depraeda-

tiones isdem Desiderius perpctrare iussit, ctiam et cast-rum Utriculum occvpa*

re fecit. ANASTAS. n. 303.

2 Saepius atque saepius ipse bcatissimus praesul tarn per obsecration*?

litteras, quamque per missos cidem Desiderio direxit , deprecans eum ut a

lanlis malis resipisceret, et eas quas abslulerat dvilates redderet. Ille vero

non solum casdcm, quas occtipavcrat dvilates minime reddcre est inclinatus,

sed nee ab eadem malilia recedere voluit, non cessans crudeliter multa atque

'intolerabilia mala finibus Romanorum, ut dictum est, ingerere. ANAST. n. 304,
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avulo dagli ultimi Duchi e Re Longobardi in grandissimo pnore, e

da lui medesimo singolarmenle favorite 1. Ma le preghiere e Ic la-

grime di quella pia e veneranda turba, e il prostrarsi che fecero ap-

pie del Re alia presenza dei Giudici longobardi , scongiurandolo di

ravvedersi e di restiluire a S. Pietro le sue cilia, non valscro punlo
ad ammollire il cuor di macigno di Desiderio

;
talche doveltero tor-

narsene al Papa senza niun frulto 2. Bensi dopo la loro partenza ,

il Re s'avviso d' inviare al Pontefice due ambasciatori
,
che furono

Andrea referendario e il Duca Stabile, a rinnovargli la proposta e

1'invito dell'abboccamenlo
; promeltendosi forse che gli orrori della

guerra si crudelmente condotta dai Longobardi e il limore di peggio

per 1'avvenire, dovessero averlo reso oggimai piu docile alle sue

voglie. Ma 1'imperlerrito Adriano rispose agli ambasciatori : Dite

al vostro Re in mio nome, ed io vel prometto alia presenza di Dio

onuipotente, che tosloche egli mi avra restituite le cilia di S. Pietro,

le quali solto il mio ponlificato ha lolte, incontanente io verro, m
Pavia stessa, o in Ravenna

,
o in Perugia, o qui in Roma, o dovun-

que gli sara in grado, al colloquio che ei domanda
, per trattare di

comune accordo gl' interessi dei popoli di amendue le parti : e se

inai egli dubitasse di me, gli do licenza fin d'ora
,
nel caso che do-

po reslituite le cilia non mi vegga venire al colloquio, di tornare ad

occupare le cilia medesime. Ma fino a tanto die egli non abbia re-

stiluite le cilia, e fallo a noi giuslizia, sappia e tenga per indubilato

1 Presso il FATTESCHI, nell' Appendice diplomatlca alle Memorie dei Du-
chi diSpoleto, e presso ilTuoiA nel Codice diplomalico Lonyobardo, possono
vedersi i diplomi dati da Liutprando, da Astolfo e da Desiderio in favore del

Monistero di Farfa
;

i quali diplomi sono pure accennati o recall nel Chro-

nicon Farfense , presso il MURATORI Her. Ital. SS. T. II, P. II. Tra i beneficii

poi dal Re Desiderio compartiti ai raonaci Farfensi, recente era quello di a-

verli liberati dalla tirannia di un cotal Abbate intruso, per nome Guiberto,

di nazione inglese, il quale daundici mesi li martoriava colle sue strane se-

vizie. II Re, pregato dai monaci, ordino ad Alefrido, Gastaldo di Rieti, di

cacciar Guiberto e di fare canonicamente eleggere un nuovo Abbate. E que-

stifu appunto Probato: donde appare ch'ei dovevaessere persona al Re sin-

golarmente accetta, e percio opportunissima aH'ambasceria commessagli dal

Papa (Vedi il Chronicon Farfense 1. cit. pag. 345).

2 ANASTAS. n. 305.
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die non vedra mai la mia faccia. OncTecco : dictro a voi spediro al

Re i miei messi a ricevere le cilta, se egli vuole restituirle
;
e come

prima essi saran tornati coH'annunzio di averle ricevute, io di pre-

sento mi movero al luogo da lui prescelto per I'abboccamento 1 .

Nobilissima risposla e veramcnte degna della fortezza e maesta di

mi Re Pontefice ! Benche si fieramente strelto dalle armi longobarde,

le quali, non pure gli hanno invasa gran parle dello Stalo, ma gia

fremono minacciose pressoche in sulle porte di Roma, pure Adriano

non da il menomo segno di debolezza o di villa
,
non accetta le

perfide condizioni impostegli da Desiderio
,
ma delta egli a Desiderio

le sue, esigendo altamente che, prima di ogni cosa, sieno a lui ed alia

Chiesa reslituiti interi i proprii diritti. In bocca ad un Console o ad

un Capitano dell' antica Roma una simigliante risposta avrebbe ri-

scosso 1' ammirazione di tutli i poster! ;
e giustamento. Ne men de-

gna di ammirazione dee stimarsi in bocca di un Papa : se non che

nei Papi questi atli d' intrepidezza e dignita che hanno del sovruma-

no
, perdono la maraviglia ,

sia perche nella storia loro s' incontra-

no assai frequenti e perche all' altezza e sanlita del loro ufficio sem-

brano convenire quasi naturalmente. Anche ai di nostri noi veggia-

mo il regnante Pontefice Pio IX in circostanze somigliantissime a

quelle di Adriano I, lenere ai nemici della S. Sede lo slesso linguag-

gio, ispiratogli dal medesimo spirito. Anch'egli alle iterate ed impor-

tune istanze, con cui viene sollecitato a patteggiare colla Rivoluzione,

1 Ila els respondit inqulens: Sic regi vestro ex mea persona satisfacite

me vobis firmiter coram Deo omnipotente promittente, quia si pracdictas cM-
tales beali Petri quas tempore meo abstulit , mihi reddiderit; continue* sive

Ticini,sive Ravennae, sive Perusiae, sive hie Romae, vel etiam ubi illi placi-

tum fuerit, ad eius properabo praesentiam, et cum eo pariter me coniungen-

dum atque colloquendum quae ad salutem populi Dei utrarumque partium rc-

spiciunl; et si forsitan de hoc dubilationem habet, me cum eo minimc debere

coniungi, postquam tpsas civitates reddiderit, si me cum ipso non coniunxero

loquendum, licentiam habeat eas denuo occupandi. Nam si prius tpsas civitates

yon reddiderit et iustitiam nobis minime fecerit, sciat pro certo, meam ne-

quaquam videbit faciem. Unde ecce sequipedes vestros dirigere studebo meos

missos ad eumdem vestrum regem, qui easdem recipiant, si reddere voluerit,

civitates, et de praesenti qua hora mei missi receptis eisdem civitalibus ad me

hoc ipsum nuntiantes reversi fuerint, continuo ad eius ubi voluerit, ut dictum

est, properabo praesentiam ad simul cum eo loquendum. ANASTAS. n. 30S.
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cioe cogli usurpalori dello Slato Pontifieio, ha risposlo e sla saidis-

simo ncl rispondere, come gia Adriano a Desiderio : Siano hmanzi a

tulto resliluile intero alia S. Sede le sue province. Ne pero di que-

sla sublime coslanza \i e clii prenda per avventura gran maraviglia;

anzi maraviglia farebbe al conlrario , se ei si vedesse alia violenza

delle armi o delle insistenze diplomaliche cedere la santita del dirilli

e le ragioni immortali della giustizia, di cui se il Papa dev' essere

sempre difensore e vindicc, molto maggiormenle lo deve in'cio che

locca gl'interessi della Chiesa Romana, anzi della Cliiesa universale.

Ma, lornando ad Adriano
, appena furono paiiili gli ambasciatori

longobardi, egli, seconclo la sua parola, mando a Pavia due Legal! ,

cioe Pardo, Abbate del Monastero di S. Saba suirAventino, ed Ana-

slasio primicerio dei difensori : i quali, presenlalisi a Desiderio e

prostralisi a' suoi picdi, lo scongiurarono con profuse lagrime di re-

sliluire le cilia, promeltendogli con giuramenlo die il Papa allora

verrebbe tosto al colloquio desiderato. Ma no anch' essi, dice Ana-

slasio, per niuna guisa poterono ammollire il ferreo petlo e la mente

durissima del Re; e senz' aver ollenuto nulla, dovcltero lornare a

Roma. E simil effetto sorlirono allri ed altri mcssi, clie Adriano, da

lanle ripulse non mai scoraggilo, seguito a mandare; infmo a che

Desiderio stesso, il quale inlanto non cessava di tribolare ed oppri-

mere e minacciare di peggio le cilia pontiiicie, non ebbe lolla al Papa

ogni speranza di pace, maudandogli ad iutimare che egli loslo \er-

rebbe con tullo il nerbo dell' esercito longobardo a slringere Roma

stessa di assedio l.

Le cose erano ormai giunte agli ullimi termini
,
c gli eventi pre-

cipitavano alia loro calaslrofe. Adriano, slrello dalla urgenle necessi-

la, mando per la \ia di mare in Francia Pietro suo Legalo con lellere

pressanlissime a Carlomagno Palricio dei Romani
, pregandolo che,

come gia Pipino suo padre di gloriosa memoria avea fallo contro

Astolfo, cosi ora accorresse anch' egli a difendere la Chiesa e la Re-

pubblica Romana dagli assalli di Desiderio, e costringesse il perfido

1 Pcrmanens in sua ini quitate ^ multis civitatibus ac finilus Romanorum

inferre faciebat ex omniparte mala et magnas comminationes, dirigcns eidem

praecipuo pontiftti se cum unl-cersisLonf/obardorumexercitibus properaturum

ad Romanam ciclta'em conslrinyendarn. ANASTAS. n. 306.
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Re a reslituire a S. Pielro tulle le giustizie e le cilia usurpate 1.

Tanlo phi che nella prescnle guerra non tralla\asi solo la causa di

Roma, ma quella dello slesso Carlo; giacche per amore di lui il Papa

negava di ungere i figli di Carlomanno, ed erasi attirato tanla tempe-

sla. Dall' allra parte Desiderio col figlio Adelchi e coiresercilo Lon-

gobardo, nei primi mesi del 773, mosse da Pavia alia volta di Ro-

ma, conducendo seco Gilberga col Duca Autcario e i due figli di

Carlomanno, la coronazione dei quali cgli volcva ad ogni modo strap-

pare al Pontefice. E quasi a lentare per 1* ultima volta la costanza di

Adriano, mando innanzi il referendario Andrea con allri due Ma-

gnali longobardi ,
ad annunziargli il vicino suo arrivo. Ma Adriano

rispose, come dianzi : Resliluisca prima al beato Pielro le cilia

che ha tolte sotto il mio pontificato e renda a noi intera giustizia;

allrimenti non accade ch' ei si pigli il disagio di cosi lunga via, per-

che gli sara impossible di pur vedere la mia faccia 2.

Oual fosse inlanlo 1'agitazione degli animi in Roma al primo an-

nunzio di questa mossa del Re, puo facilmenle immaginarsi. Se non

che la fortezza e la virtu di Adriano infondeva in tulti i pelli una

sovrumana fiducia ,
e inlorno a lui slringendosi i Romani

,
lulli si

offcrivan pronti a resislcre gagliardamenle al Re, fidali nell'aiuto di

Dio e di S. Pielro e nclle preghiere del sanlissimo loro pastore , e

risoluti di sostenere con lui qualunque estremita, piultoslo che curvarsi

al giogo longobardo. Adriano frallanto, men Ire pure aspellava i lon-

tani aiuti di Carlomagno ,
non avea mancalo di prendere a tempo

tutti i provvedimenli necessarii per la difesa della cilia. Chiamo e

raccolse dalla Tuscia romana, dalia Campania, dal Ducato di Perugia

e da alcune cilia della Penlapoli ,
non cadute per anco in mano ai

Longobardi, quanli piu pole uomini da guerra; i quali unili alle mi-

lizie di Roma polerono fare un nerbo d'esercito bastevole a difendere

il vasto giro delle mura e delle torri ,
e sostenere per alcun tempo

gVimpeti di un assedio. Alcune porte della cilia fece murare , e le

altre munire di stretlissima guardia. E poiche le due Basiliche
, di

S.Pietro e di S. Paolo, siccome posle fuor delle mura, non aveano di-

fesa, il Papa le fece prima spogliare d'ogni arredo e oggetto prezio-

1 ANASTAS. n. 307
;
EGINHARDI Annales, a. 773.

2 ANA*TAS. n. 307.
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so
, riponendo ogni cosa in salvo dentro Roma; poi fe chiudere lutti

gli adili, e sbarrare di dentro le porte di S. Pietro
, per modo die,

se mai 1'empio Re avesse volulo ad onta del Papa entrarvi, fosse

costretlo a fracassare con sacrilega violenza le porte medesime 1.

Finalmenle a queste materiali difese di Principe un' altra ne ag-

giunse ,
come Pontefice

,
la quale riusci sopra tutte efficace e vilto-

riosa. Imperocche, saputo chc il Re gia si appressava alle frontiere

romane
, gli mando incontro Ire Vescovi

,
Eustrazio di Albano

,
An-

drea di Palestrina e Teodosio di Tivoli con una perenloria intimazio-

ne scritta di sua mano, in cui esortandolo e scongiurandolo per lutli

i misteri divini
, gli vietava solto pena di anatema che ne egli , ne

niun Longobardo ,
ne il Franco Aulcario osassero senz' altra sua li-

cenza valicare il confine e metier piede sul lerritorio romano 2.

Gran cosa in verila! Desiderio , che gia era giunto in Viterbo,

ultima citta della Tuscia longobarda, e stava alia testa del suo eser-

cito in procinto di passare la fatale fronliera , appena ebbe ricevuto

dalle mani dei tre Vescovi il divieto pontificio, resto come impietrito,

perde ad un Iratto ogni ardimento
,

e raumiliato e confuso se ne

torno alia testa del suo esercito a Pavia 3. [/ anatema del Papa basto

1 Portas civitatis Romanae claudi iussit et alias ex eis fabricari fecit . . .

Aggregans universum populum Tusciae, Campaniae et ducatus Perusini ct ali-

quantos de civitatibus Pentapoleos, munivit hanc civitatem Romanim, omnes-

que armati parati erant, ut si ipse rex adveniret, ei forliter cum Dei auxilio

et beati Petri, fulli oralionibus praedicti sanclisslmi praesulis, illi resisterent.

Nam ccclesias beali Petri et Pauli exornare fecit eius tanctitas, et cuncta eorum

cimilia et ornatus in hanc civitatem Romanam introduxit, claudi faciens

onmes ianuas Ecclcsiac beati Petri ct deinlus ferris supponi ac tnuniri iussit;

ut si ipse protervus rex sine licentia et permisso pontificis advenisset, minime

aditum in eamdem ecclesiam introeundi haberct, nisi brachio forti ad suae

animae interitum ipsas confringeret ianuas. ANASTAS. n. 306, 308.

2 Exemplo facto in scriptis anathematis verbo, direxit eidem Desiderio

regi tres episcopos, id est Euslratium Albanensem, Andream Praenestinum et

Theodosium Tiburtinae civitatis, protcstans cum in eodem obligationis exhor-

tationisque verbo et adiurans per omnia dimna inysteria, ut nullo modo in fi-

nibus Romanorum sine eius absolutione ingredi aut conculcari pracsumpsisset ,

neque ipse, neque quispiam Longobardorum, sed nee Autcharius Francus. ANA-

STAS. n. 308.

3 Suscepto(]uc eodem obligationis verbo per antefatos episcopos , ipse

Longobardorum rex illico cum magna reverentia a civitate Viterbiense confusus

ad propria reversus est. Ivi II nome di Yiterbo, e la guerra di Desiderio

contro Adriano faranno qui forse tornare in mente a piu d' un lettore il fa-
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esso solo a disarmarc il potcnte Re di quasi lulta Italia
;
e come gia il

fiero Allila alia voce di S. Leone Magno erasi colic sue masnade rin-

selvato dalle rive del Mincio fin nella Pannonia, cosi ora Desidcrio
,

benche gia pervenulo quasi a vista di Roma in alto minaccioso di

assalitore
,
alia sola voce di Adriano si riliro a guisa di vinlo e fug-

giiivo lino a Pavia
;

e Roma fu salva aucor questa yolla per la sa-

cerdolale costanza del suo Pontefice. II caso di Atlila ebbe cerla-

mente piii del portentoso ,
in quant o quel Re era piu barbaro , piu

lerribile e polente d'armi, e, siccome pagano, lontariissimo da ogni

rivcrenza verso il Vicario di Crislo. Tuttavia non puo negarsi, esscre

stato anche maraviglioso il trionfo che la religione riporlo ad un trat-

to nel Re longobardo sopra rambizione e la vendetta e le altre poli-

ticlie passioni, die 1'aveano slrascinato fin qui per si scellerata via.

E lui bealo
,

se alle voci della religione e della giustizia avessc

dato piennmente ascolto
,
e come in queslo fatto, cosi avesse anche

poi presfalo al Papa inliera ubbidienza, restituendo le citta e le giu-

stizie di S. Pietro, ed accetlando da Adriano quella pace die gli offeri-

va. Ma ilmiseroRe, sempre irresoluto c balenanlc ne'suoi propositi,

non ebbe mai tulto il coraggw ne del bene ne del male
; oncle, appena

tomato in Pavia, quasi penlilo del fatlo, piu die mai si ostino a negare

ogni restituzlonc ed accordo. E questa ostinazione fu quella che, pro-

vocandogli fmalmcnto addosso le armi omai inevitabili di Carloma-

gno, lo trasse aH'ultimarovina, come vedremo nel seguentc articolo.

moso Decreto di Dcsiderio, scolpito in un marmo Viterbese, intorno al qualc
tsnte controversle sono accese da Ire secoli fra gli eruditi. In esso infatti il

Re, enumerando le citta da lui fond ate o ristorate in Toscana, si vanta di-

cendo: Aos enim non sumus Tuscie destructores, ut nos apud Gallos accusat

Aditanm Papa; epiii sotto: Hoc itaque non est Ethruriam deslruere, ut nos

arguit Adriamis, qm pacem a nobis ultro oblatam respuit; indi ordina a Gri-

moaldo Prefetto di Viterbo, , quamdiu dnbia pax perseveral, iubcas omne*

Tuscie iniliies paratos esse in arms etc. : tutte cose che si riferiscono appunto
alia guerra degli aniii 7T2 e773, e che richiederebbcro attenta considerazio-

ne dallo storico, qualora il marmo Viterbese dovesse tenersi per momimento

genuine. Ma, benche molti valentuomini, come il Grulero, 1'Olstenio, il Fa-

bretti, il Mariani e il Favre, Tabbiano tenuto e difeso per tale, 1'autorita

nondimeno e le ragioni in contrario addolte dal Panvinio, dalBorghini, dai

Baronio, dal Mabillon, dal Muratori, dal Berretta, dal Borghesi e da altri ci

costringono a riguardarlo come una pretta impostura, se non del celebre

Annio da Yiterbo, cui il Troya assolve da ogni accusa, certamente pero di

qualche piu antico fabbricatore di document!.
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Delia natura ed origine delle idee, dissertazione teologico-filosofica

di ANTONIO CANEVA. Piaccnza 1863, Tipografia di A. del Maino l.

Vedeiumo die S. Tomraaso ripete 1' origine delle nostre idee dal-

1' influenza delle forme slesse reali, da Dio create in natura, deter-

niinanli 1'mlellelto nostro alia conoscenza del vero, sollo il lume di

una virtu aslraltiva, insita in noi, la quale egli chiama intelletto

agente. L' opera di qucsla virtu astrattiva consiste nell' irradiare in

guisa 1'oggelto ,
contenuto nella rappresentanza immaginativa, che

ne risulti nell' intelletto possibile una determinazione causalrice di

percezione astratta della sola quiddita del sensato, con esclusione

de'suoi caratteri individual! e concreti.

Ogni cosa reale, per do slesso che ha vera enlita, e imitazio-

ne dell'idea divina, e pero e inlelligibile a noi, ossia capace di ma-

nifestarsi all' intelletto nostro. Nondimeno acciocche gli si manifest!

di fatto, e necessario che in esso influisca in qualche modo. Allorche

T oggetto si trova attualmenle cosi disposto, die puo esercitare sen-

z altro aiulo una tale influenza, si dice che e intelligibile in atto
;
e

per converse si dice che e intelligibile solo in potenza, quando gli

1 Yedi questo vol. pag. 583 e segg.
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manca Y anzidelta disposizione. Ora Y obbietto sensato, in quanto

sussiste nella rappresentanza immaginativa (il fanlasma secondo 1'ap-

pellazione diS. Tommaso) ,
benche tcnda ad influire anchc nell'intel-

letto, per determinare in esso la riproduzione ideale del proprio es-

sere; tullavia non e baslevole a fare cio da se solo, altesa la concre-

tezza materiale, onde e allacciato, e 1' immateriality dell' intelletto,

sopra cui dovrebbe operare. Per sopperire adunque a tale impotenza,

soccorre una \irlu inlelletluale ed attiva, virtus intellectualis activa

(intelletto agenle), la quale spande Y efficacia sua sul fantasma sen-

sibile, e lo eleva a ingenerare nella facolta pcrceltiva della menle
(
in-

telletto possibile) un'inlrinseca determinazione (la specie impressa)

relativa all'intellezione aslralta della sola quiddita dell'obbietto. Cosl

S. Tommaso.

II Suarez segui un'altra spiegazione, non ammeltendo il concorso

istrumentale del fantasma. Egli opino che le specie impresse sieno

prodotte nell' intelletto possibile dal solo inlelletlo agente, che gia

virtualmente le preconliene ;
e che questo \ enga rivollo a produrre

tale specie , piuttosto che tale altra
,
dalla rappresenlanza immagi-

nativa, non per altivo influsso di essa, ma per I'intima connessione

che corre tra lei e la menle , essendo 1' una e 1' allra polenza radi-

cate nella mcdcsima anima. E da notarsi
,
son sue parole , che il

fantasma e 1' intelletto umano nan radice nella stessa ed idenlica

anima. Quinci avviene che hanno mirabile ordine tra loro e con-

sonanza scambievole nell' operare ;
sicche operando 1' intellelto, ope-

ra anche Y immaginazione, e viceversa. A queslo modo io penso che

rintelletlo possibile sia di per se nudo d' ogni specie impressa ; e

che nondimeno sia inerenle nell' anima ragionevole una spiritual for-

za, la quale produca nell' intellelto possibile le specie di quelle cose

che il senso percepisce ,
senza che la conoscenza sensibile concorra

con vera efficienza a tale azione
, ma solo si abbia come materia o

soggetto, intorno a cui \ersa 1' opcrazione, o come semplice eccita-

menlo dell'anima l.

1 Est notandum, phantasma et intellcctum hominis radicari in una eadem-

que anima. Jlinc enim provenit ut mirum habeant ordinem et consonantiam in
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II P. Liberatore, allorche soggiacendo anch'egli all'influsso della

&lmosfera scientifica del suo tempo, pensava che la doltrina di S. Tom-

maso
,
benche verissima nel fondo, esigesse nondimcno di essere al-

quanto modificata, spiegava il concorso del fcmtasma sensibile in raodo

puramenle eslerno, quasi di semplice condizione richiesta, acciocche

la facolta intelletliva ilscisse per innala tendenza nel proprii alii.

Egli, dopo avere slabilito che ogni facolta conosciliva di per se ap-

prende nella cosa, che le vien presenlala, 1' oggelto rispondenle alia

propria natura, e che alia nalura dell' intelletto apparliene percepire

1'essenza ossia la quiddila in aslratlo; cosi prosegue: Purchc dun-

que si Irovi la spiegazione del modo
,
con che 1' obbietto si fa pre-

sente all' intelletto in guisa che ne specifichi la determinate rappre-

sentanza, non ci ha uopo di altro per concepire come 1' intelletlo esca

nelle singole idee, alia formazion delle quali e generalmenle gia de-

lerminato per la virtu stessa intellettiva, ond' e naturato. Or colesta

presentazione dell' obbietlo si fa per 1' intermedio de' sensi
;
non in

quanto essi ammaestrino 1' inlelletlo comunicandogli cio che han per-

cepilo, ma in quanlo in forza della loro percezione offrono all' in-

telletto cio che essi non percepiscono, ma che colla loro percezione si

accompagna. Essi apprendono il solo fatto concrelo
;
ma sotto la

scorza, dircmo cosi, di quel fatto concreto presenlano all' inlellelto

cio che alia sola virtu inlellettuale riluce. In somma , per valermi

d'una similitudine molto acconcia, i sensi in quesl'uflicio sidiportano

verso 1' inlellelto, come il servo verso il padrone ,
allorche gli pre-

senta un libro o una scrittura qualunque. II servo non altro ci vede

che le forme esterne e le cifre soprassegnale, ma il padrone ne legge

1' interno detlato, e intende i sensi che quivi vengono espressi.

Ne e difficile a ccmprendere la maniera oncle i sensi presenlino

i'obbietto, stanteche cio essi cffcltuano in virtu dell'intima collegan-

operando : unde eo ipso quod intellectus operatur, imaginatio cliam sentit.

A.d hunc ergo modum arbitror intellectum possibilem de se nudum esse spe-

ciebus; inesse tamen animae rationali vim spirilualem ad efficiendas in intel-

lectu possibili species earum remm, quas per sensum cognoscit, ipsa sensibili

tognitione animae non concurrente efficienler ad earn actionem, sedhabente se

instar materiae ant excitanlis animam. SUAREZ, Tractatu de anima \. IV,

tf, II, n. 12.
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za, che corre Ira loro e FinlelleUo. E vaglia il vero, essendo si rin-

tellello come il senso radical! nella stessa anima, die e il principio

e la sorgente dell'una e deH'allra facolla, non si toslo uo obbiet-

to e pcrcepito dai sensi, che per do solo e di gia fat to presenle

all' intellello ; il quale puo conscgucntemcnle inluirlo e conlcm-

plarlo in raodo a se con forme, e scorgerne c confrontarne i rap-

porti, come abbiamo di sopra spiegato. Ne cio dee punlo recar

meraviglia , quando nella scnsazione medesima veggiamo alcuna

cosa di somiglianle. Allorche gli obbielti sensibili agiscono sopra i

nostri organi, cerlanienle quell'organica impressione non cosliluisce

il sentimento, ma e una mera condizione richicsla a render presenle

1' obbiello alia facolla di senlire. Posta poi siffatla condizione, e la

Tirtu sensiliva, eke emelte la propria percezione, commisurala al gra-

do <T atlivita die essa conliene, e determinala dal scnsibile die ha

presente. Imperocche, come abbiamo dello piu innanzi, cio e proprio

di ogni facolla atliva, di operare cioe lostoche le sia porlo 1' obbiel-

lo; ne in allro consisle 1' azione di una polenza conosciliva, se non

in percepire sccondo sua forza la cosa che 1'e presenle. Adunque cio

che 1'impressione organica e verso la facolla di senlire, e la sensa-

zione in ordine all' inlellelto. Siccome quella non conliene 1' obbiel-

lo die si percepisce dai sensi (atlcsoche qucsli non percepiscono

1' impressione, bensi le quality concrete dd corpi), ma solo e una

condizione, medianle la quale T animo per 1' inlima sua unione col

corpo ha gia presenle I'obbiello sensibile
;

cosi per lo strelto nesso

che passa tra le diverse facolla del medesimo spirilo, per questo

stesso che un obbielto e senlito, si rende presenle all' inlellelto; sic-

che quesli possa percepirlo e comprenderlo, secondo la maniera pro-

porzionata alia sua nalura 1.

Noi preferiamo la spiegazione di S. Tommaso, alia quale da ulti-

mo divcnne eziandio il Liberatore, quando una maggiore esperienza

gli moslro die la dottrina melafisica di S. Tommaso in ogni sua

partc era perfelta, e che non dovea modificarsi in se stessa, ma solo

1 Elemenli di Filosofia di MATTEO LIBERATORE d. C. d. G. Ideologic, c,

4, a. 6.
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svolgcrsi in nuove applicazioni , per dar luogo a nuovc inference o

illuslrarsi coi recenli irovali dcllc scienze natural!. La ragioncdi lal

prefcrcnza si e perche la polenza inlellelliva, benche nalurala a per-

ccpirc le esscnze dcllc cose, nondimcno per passare ail'aUo di tal per-

cezione, ha bisogno di venire a cio intrinsecamente determinata da

qualche formalc influenza clic in se riceva : la quale influenza non

potcndo procedere dalla sola virtu del senlito
,
e duopo che questa

venga aiulala da una virtu intrinscca allo slcsso intellctlo
;
c questo

T uflicio che S. Tommaso assegna all' intelletlo agcnte.

Ma quale che piaccia delle accennate spiegazioni, o altra che altri

pensasse ,
il punto cerlo e indubitato si e

,
che le idee sono in noi

acquisite con una ccrla dipendenza dai sens!; e pert) deesi ricono-

scere nell'anima una virtu intelleltuale, virtus ex parte intellectus,

come la dice S. Tommaso, la quale ne sia la causa effeltrice con con-

corso in una manicra o in un'aUra dei sensali medesimi. Cio dicia-

mo, perche questa sola posizionc risponde aU'esperienza e alia condi-

zione dell' anima umana quaggiu, ed evita gl' inconvenient! delle con-

trarie ipotesi eslremc. IlCaneva o altri non dimostrera giammai che,

essendo le specie impresse entita create, non possano in noi venir

prodolle da virtu creala nel momento che in noi si svolgono le perce-

zioni sensitive
;
e questa virtu creata debb' esser insita e apparte-

nenle allo slesso spirito dell'uomo
,

se e vero che ogni uatura ha

sorlito da Dio nel proprio esscre cio che le e necessario per debila-

mente operarc. E per fermo, se si considera bene 1' opera del Ca-

neva, si vedii che egli intanto vuole assolutamenle innate le idee, in

quanto le credo identic-lie coll' inlelletlo slesso. L' idea impressa dal

Creatore ,
la quale e lo stesso inlellelto e senso

,
comunicali da Dio

al conoscenle 1. Inlesa solio nome d'iclea la stcssa facolta inlel-

leltiva, e inclubitalo che 1' idea dovrebbe essere innata
; giacche t

manco male, I'mtcllelto e innalo a se stesso, ed e comunicato da

Dio, non acquistato per astrazione.. Ma noi non intendiamo per idea

la facolta inlellelliva (cio sarebbe un confondere il linguaggio), bensi

1 Pag. 126. Che le idee innate non siano una cosa diversa dalla facolta

di pensare, e certo
; perche sono e costituiscono la stessa facolta di pen-

are . Pag. 530.
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intendiamo con quel vocabolo una qualita virlualmente rapprcsei>-

tativa dell'oggetto, se trattisi di specie impressa, e formalmente

rappresentatrice del medesimo, se traltisi di specie espressa. L'inleV-

letto poi e per noi una virlu di operare ,
non un' operazione gia pc-

sla
,
dove non parlisi dell' inlelletto divino, in cui 1'alto s' identifier

collapotenza e la potenza coll'essere. Nel che dissentiamo di bel nuo-

vo dall'Autore, il quale non contento di immedesimare la facolta i-

tellettiva colla specie impressa, rimmedesiraa ancora coll' intellezio-

ne atluale.

E qui non sappiamo temperarci dal recare un tralto al lutto singo-

lare
,
dove 1' Autore s' ingegna di provare che le idee non possono

astrarsi da' sensibili. Ma la menle
, egli dice

,
non potra operare

sopra i fantasmi, e con tal mezzo formarsi delle vcre idee? E come

potra essa far tanto? Converlire i fantasmi in idee e un assurdo. Do*-

vra dunque coniarle di pianta e quasi crearsele. Altro assurdo
, se

la mente non ne abbia prima in se gli element]. Perocche la mente

non potrebbc formarsi le idee se non con un atlo dell' intellelto. Ora

1' atto dell' intelletto
,
ch' e 1' intellezione

,
non puo esistere senza M

suo oggetlo, che sono le essenze; perche non vi puo essere intelle-

zione senza oggetlo inleso. Dunque le idee, ossia le rappresentazioii

delle essenze, si presuppongono a qualunque operazione della mente.

Siccome adunque anche 1' immaginazione riceve i fantasmi dal sensc,

non li crea, cosi 1' inlelletto riceve le idee, non le crea. I fantasmi

e le idee non sono cio che si conosce
;
ma cio per cui si conosce ,

vale a dire il mezzo di conoscere. Ora la stessa cosa non puo essere

il mezzo di conoscere e nel tempo stesso il prodotto dell' atto cono-

scitivo. Se 1' immaginazione si creasse i fantasmi, e 1' intellelto le

idee
, essi stessi si formerebbero da se il mezzo di conoscere, cono-

scendo senz'avere ancora il mezzo di conoscere, e per mezzo di fan-

tasmi e delle idee si formerebbero anche da se i conoscibili e gl' in*-

telligibili. Ammasso d'assurdi 1.

Ammasso di finzioni gratuite, potrebbe rispondere alcuno. In prima

luogo, si finge graluitamenle che se la mente non converte i fantasmi

1 Pag. 195.
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in idee (il che concediamo essere assurdo) debba crearsele. Altro e

creare, allro eprodurre. Di essere create non sono capaci die le sole

sostanze, e tali non sono le idee. Le idee, come modificazioni dell'in-

tellelto, non sono capaci che di essere prodotte, e la produzione non

ripugna alia virtu finita. Perchc dunque non polra una virtu dell'ani-

mo, infusaci da Dio, produrre nella mente nostra le idee, concorrendo

i sensati come slrumenti in uno dei tre modi ricordati di sopra ?

Ma 1'atto di cotesta virtu sarebbe un' intellezione
,
e rintelle-

zione non puo darsi senza 1' oggello. Altra finzione arbitraria.

L'atto della virtu, di cui parliamo, non e intellezione, la quale ap-

parliene airintellelto possibile, non airintellettoagente, mae la pro-

duzione della specie impressa, da cui informata la mente precede

alia intellezione dell' obbietto. Onde il dirsi che 1'idea, essendo mez-

zo di cognizione, non puo essere il prodotto dell' atlo conoscilivo, e

cosa fuor di proposito. L' idea, intesa per specie impressa (giacche

di questa ora si tralta) e prodotto non dell' atlo conoscitivo (il quale

appartiene all' inlelletto possibile), ma dell' atlo effetlivo della virtu

dell' anima, il quale viene esercitato dair inlelletlo agente. In terzo

luogo si finge graluilamente che rimmaginazione in tanlo non crea i

fantasmi, in quanto li riceve dal senso. Or quantunque sipossa dire

che rimmaginazione riceve dal senso i fantasmi, in quanto essi

risultano in lei per azione dell' obbietto percepito dal senso
;
tultavia

la ragione del non potere i fantasmi dirsi creati non e questa, ma e

che la loro rappresenlanza e prodotta come modificazione d'un previo

soggetto, cioe dell' immaginativa ,
che era in potenza ad averli. E co-

si varie altre finzioni gratuile potrebbero notarsi ncl passo citato, ma

queste tre baslino a renderlo inefficace contro la nostra sentenza.

II Caneva, oltre alle ragioni che ricordammo, si fa forte ancora

dell'autorita, massimamenle di S. Agostino, di S. Anselmo, di S. Bo-

naventura, e (mirabile a dire) eziandio di S. Tommaso. Quanto a

quest' ultimo la cosa non merita di essere presa sul serio
,
e tutte le

citazioni che egli violenta per cavarne cio che esse in niuna guisa

contengono, non valgono la sincera confessione che egli nella stampa

latina di questo medesimo suo libro avea cmessa dicendo: Do-

lendum quam maxime et perdolendum , propuynatae mine thesi

Serie V, vol. V, fasc. 312 46 11 Marzo 1863.
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re/rfiyantem habere Dimim Thomctm 1. Solo potrebbe dubitarsi dcgli

allri Ire sanli Dollori. Ma anche intorno ad cssi il dubbio sarebbe ir-

ragionevole. Imperocche per cio chc spella a S. Agostino, noi allra

volt a mostrammo clie egli, quantunque in termini meno chiari (il che

era nalurale in quegl' inizii della scicnza crisliana), non insegno al-

Iro se non quel mcclcsimo, die poscia S. Tommaso ridusse a formole

piu precise. Ne il lesto, die FAulore cita, apporla grave diflicol la;

giacdie da esso non si ricava allro se non che 1' idea non e copia

dclla percezion sensitiva, e die in qualclie modo preesisle nell' ani-

mo, vale a dire virtualmente; il die diciamo ancor noi, giacdie ogni

causa cfficicntc precontlenc virlualmenle 1' effctlo. S. Anselmo poi ci

sembra citato non mollo a proposilo. Conciossiache egli in quel primo

capo del suo Monologio parla non dell'origine delle idee
,
ma dclla

dimostrazione dell' esislenza di Dio, eprocura di farla appoggiandosi

dall' una parle al concetto di bene imparticipalo, e daH'altra all'esi-

stenza clei beni finiti. Ne Tale il ripigliare die almeno di qui puo in-

ferirsi die 1' idea di Dio e in noi anteriore a ogni altra idea. Impe-

rocche primieramcnte, dov' anche cio fosse voro, ne seguirebbe sol-

ianlo che essa 6 idea prima, non gia die e idea innata; potendo sup-

porsi benissimo che, come enlita creata, essa si produca in noi per

una virtu, impressaci da Dio, all' eccilarsi de'sensi, o per lavoro in-

lelleltuale sopra il concetto di ente, oUenuto per astrazione da' sen-

sali. Ma neppur qucsto conseguita. Conciossiache S. Anselmo in quel

luogo vuol solamente che come non puo inlendersi che una cosa sia

piu o meno giusla o buona, se non per maggiore o minor participa-

zione d' un' identica forma di giustizia e di bonta, che si concepi-

sca per se astrattamente
;
cosi non puo esisterc questo o quel bene

delerminato, se uon per eflicicnza d'un' identica causa che sia buona

per se medesima. In somma egli istituisce un parallelo Ira 1' ordine

ideale ed il reale. Nell' ordine ideale non puo concepirsi il piu ed il me-

no, senza il concetto d'una forma comune; neH'ordine reale non puo

esislcre il piu ed il meno, senza F esistenza d' un efficienle parimenle

comune. Ma non intende che quclla forma, necessaria per conce-

1 Pag. 130.
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pirc il piu ed il mono, sia appunto 1'cfficicnle necessario per far esi-

slere il piu ed il mcno. Infalli laddovc della priraa dice die e iden-

tiea nci diversi beni, esl idem in diversis bonis; del secondo dice

per conlrario che 6 dislinto dai mcdesimi: ergo consequitur ut

omnia alia bona sint per aliud, quam quod ipsa sunt. E la ragione

e chiara, perche nell'ordmc idcale, traltandosi di raero concelto, puo

per astrazione considerarsi come una 1' essenza dei singoli. Ma nel-

F ordine reale, traltandosi dell'essere qual e in se, e di assoluta ne-

cessila die I'eflitienle sia distinlo dall' effelto.

Piu difficile a primo aspelto potrebbe sembrare il passo che 1'Au-

torc toglie daW Itinerario di S. Bonaventura; nel quale si dice es-

pressamenle die il primo die cade iieH'intelleUo e 1'essere divino,

dal cui concello vien aiulalo ogni altro concelto, sicche senza di esso

uiente si puo eonoscere. Tullavia anche qui lasoluzione non e mala-

gevole. Primieramente il Santo dice do non in un'opera scolastica, ma
in un'opera ascelica, dove non si s-uol cercare quella propricla e quel

rigorc di formole che si richiedono nei traltati scienliiici. Per conlrario

Hei libri deslinaii all' inscgnamento scolaslico egli dice 1'opposto 1.

Or noi chiediamo se sia piu ragioncYole spiegar quesli con quel-

la
,

o quella con quesli in un punto meramente razionale? In se-

condo luogo qui il Santo parla di ordine ne'concctli, non deH'origine

delle idee; e potrebbe benissimo, come notammo piu sopra, essere

Tidea di Dio la prima a sorgere in noi, quanlunque venisse prodolta

da operazione divina per occasione delle sensazioni, o da \irtu insi-

ta nella menlc noslra. In terzo luogo ,
chi legge lulto inlero quel

passo di S. Bonaventura leggermente s'accorge, che il Sarilo richiede

T idea di Dio per la risoluzione perfetta do' noslri concetti
,
ed dire

a do ne pone resplicamcnto dopo 1' idea generalissima dell' enle in

genere. Ecco do che egli dice : Nisi coynoscalur quid esl ens per

1 Yeggasi cio che egli dice In librmn secundum senlentiarum, Dist. 24, a. 2,

quest. 4, dove, cercando la causa effeltrice delle uostre idee, insegna che e

rinlclletlo agente, il quale non sia ne un'intelligenza separata ,
ne Dio

,
ne

uu'idea innata ecc., ma una facolta astrattiva deH'animo.

Qual sia la veraopinione di S. Bonaventura e chiarito limpidamente nel

Trallato della conoscenza intellettuale di M. LIBERATORE, vol. II, c. 4, a. YIL
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se, non polest plene sciri definitio alicuius peculiaris substantial.

Nee ens per se concipi potest, nisi cognoscatur cum suis condilioni-

bus, quae sunt unum, verum, bonum. Ens autem cum posset cogitari

ut diminutum et ut completum , ut imperfeclum et ut perfeclum ,
ut

ens in potentia et ut ens in actu
,
ut ens secundum quid et ut ens

simpliciter, ut ens in parte et ut ens totaliter, ut ens transiens et ul

ens manens , ut ens per aliud et ut ens per se
,

ut ens permixtum

non enti et ut ens purum, ut ens dependens et ut ens absolutum, ut

ens posterius et ut ens prius, ut ens mutabile et ut ens immulabile, ut

ens simplex et ut ens composilum : cum privaliones et defectus nul-

latenus possint cognosci nisi per positiones , non venit inlelleclus

noster ut plene resolvens ad intelleclum alicuius ,
etiam creatorum,

nisi iuvetur ab intelleclu entis purissimi, actualissimi , complelissimi

et absoluli, quod ens simpliciter et aeternum est, in quo sunt ratio-

nes omnium in sua puritate 1. Nel qual passo si \ede chiaro eke

il S. Dotlore richiedc 1' idea di Dio, accioccke la mente nostra vcnga

aiutata alia perfella intelligenza delle cose create, non venit ut plene

resolcens, nisi iuvetur etc.
,
e nondimeno ammette eke priraa del con-

cetto di Dio sorge in noi il concelto dell'ente in quanto ente, ens per

se, ossia dell'ente eke egli poscia dice riparlibile nell' enle perfelto e

neU'enle imperfelto, nell' ente allualissimo e nell'ente in potenza e va

dicendo 2. H suffragio dunque di S. Bonaventura e invocato indarno

in favore dellc idee innate.

II Caneva, dopo aver procacciato di assodare il suo sistema colla

ragione e coll'autorita ,
si studia di difenderlo da una dickiarazione

del Santo U/flzio, eke interrogate intorno a sette proposizioni ideo-

logicke rispose non potersi tuto insegnare 3. Ma ci sembra eke an-

cke qui non gli riesca molto felice la pruova.

1 Itinerarium mentis in Deutn c. III.

2 Si riscontri 1'opera del Liberatore, Conoscenza intelletluale vol. I, c. 2,

a. li, dove questo appunto e messo in plena evidenza.

3 Le proposizioni e la risposta sono del tenore seguente:

A Sanctae Romanae et Universalis Inqmsilionis Congregatione postulatwn

full, utrum sequentes propositiones tulo tradi possunt.

1." Immediata Dei cognilio, habltualis saltern, intellectui humano essentia-

lis cst, Ha ut sine ca nihil cognoscere possit; siquidem est ipsum lumen Intel-

lectuale.
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L'Autorc confessa che a prima giunta egli se ne impensieri non

poco; ma che poscia rifleltendovi meglio si rassicuro pienamen-

te. Confesso, che una tale risposla mi cagiono sulle prime non

lieve sorpresa e sbigottimento, quasi che dopo aver usato ogni pos-

sibile cura per tenermi strelto alia piu sana teologia , avessi in vece

messe fuori teorie pericolose ed clerodosse. Ma sotlentrata la rifles-

sione ed esaminate bene le cose, vidi che le mie teorie, inlese nei

senso che loro diedi nel corso della dissertazione, erano ben diverse

dalle proposizioni riprovate dalla Suprema Inquisizione l. Le propo-

sizioni che toccavano il suo sistema, erano la prima, la seconda e la

quarta. E veramenle 1' Autore sosliene, come vedemmo, che la pri-

ma idea in noi e quella di Dio esistente
;
che quest'idea e necessaria

per qualsivoglia altro concetto, e che essa e essenziale alia mente,

giacche costituisce lo stesso inlelletto. Or come 1'Aulore schermisce

quesle lesi dalle tre proposizioni soprammenlovate? Quanto alia

prima proposizione, egli dice che essa deve intendersi della cono-

2. Esse illud, quod In omnibus et sine quo nihil intelligimus, est Esse di-

vimim.

3. Universalia a parte rei considerata a Deo realiter non dislinguuntur .

4. Congenita Dei, lanquam Entis simpliciter, notilia omnem aliam cogni-

lionem cminenti modo involmt,ita ul per earn omne ens,sub quocumque respe-

ctu cognoscibile est, impliciter cognltum habeamus.

5." Omnes aliae ideae non sunt nisi modificationes ideae, qua Deus tamquam
Ens simpliciter intelligitur.

6. Res creatae sunt in Deo tamquam pars in toto non quidem in toto foT-

mali, sed in toto infinito, simplicissimo, quod suas quasi partes absque ulla sui

divisions et diminutione extra seponit.

7. Creatio sic explicari potest: Deus ipso aclu speciali, quo se inlelligit et

vuh tamquam distinctum a delerminata crealura, homine ex. gr. creaturam

yroducit.

FerialV, die 18 Septembris 1%$1. In Congregatione Generali habita in

Conventu S. M. supra Minervam coram Emin. etRev. DD. S. R. E. Cardina-

libus contra haereticam pravitatem in tola Republica Christiana Inquisito-

ribus Generalibus, iidem Emi et Rev. DD. praehabito voto DD. Consulto-

rum, omnibus et singulis propositionibus superius enuntiatis mature perpensis,

proposito dubio responderunt: Negative.

1 Pag. 307.
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scenza di Dio, non come enle assolulo, nia di Dio come crcalore, con-

servalore e provisore delle cose, e die pero non fa conlro di lui. La

prima proposizione riprovala dalla Sacra Inquisizione parla della co-

gnizione di Dio, e nou della cognizione dell
1

Esscro assoluto. Essa

dunque si deve inlendere della cognizione di Dio in quanlo crcalo-

re, conservatore e modcratore : ed in questo senso e falso che la

cognizione diDio sia immediata, che in essa consista il luine inlellet-

luale, e che senza di essa nulla possa conoscersi. Ancho in questo

secondo senso adunque si puo e si deve ritenere che sia slata ripro-

vata dalla Suprema Inquisizione e non neH'aUro senso, die la co-

gnizione immediala dell'Essere assoluto, in quanlo Esscre assoluto,

sia essenziale air inlelletlo umano, e che senza di essa nulla possa

conoscersi. Ora nella mia dissertazione ho piu d'una volla av verlilo

di porre innata 1' idea di Dio in quanlo Essere assolulo, e non in

quanlo crealore, conservatore c moderalore di lulto il crealo 1.

Quanlo alia seconda proposizione, dice che essa deve inlendersi del-

1'essere che s'idenlifica colle cose stesse. La proposizione lia dop-

pio senso. Se 1' Essere, che noi inlendiamo in lulle le cose, vuolsi

che sia le cose slesse, o parle delle cose stesse, la proposizione,

che lo preconizza per 1' Essere divino, e aperlamcnte panleistica ,
e

media lutti quanli gli anatemi. Ma se 1' Essere, che noi intendiamo

in tutte le cose, vuolsi solamenle che sia 1' Essere, la cui intellezio-

ne precede ed accompagna la inlellezione delle altre cose senza es-

sere le cose stesse, ma solo principio e causa della loro inlclligibili-

ta
,
come rinlelligibilila dell'esemplare e principio deH'intelligibilila

clegli esemplati e copie, la proposizione non e piu panleislica 2.

Quanlo all' ullima, che parlava appunto della cognizione innata di

Dio, come ente assolulo, si difende col dire che rammessa da lui e

una conoscenza imperfella, la quale non basta da se sola a dar co-

gnizione di lulte le cose, laddove lariprovata sarcbbe una conoscen-

za perfella. L'essenza divina conlienc in vero, ed e 1'esscnza lipi-

ca cd esemplare di lutte le cose. Ma 1'idea e cognizione, che s'e

1 Pag. 317.

2 Pag. 319.
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posta da noi innala, di Dio come Essereassolnlo, e limilala c in quan-

lo aU'estcnsionc o in quanto alia chiarczza
,
come non puo cssere al-

Irimcnti in una menle crcata qualunque, c in modo spcdale nella

menlc umana, chc trovasi neH'ordine piu basso dcllc inlelligenze. Per

cagione deU'eslcnsione limilala c impossibile ch'essa conosca tutte

Ic cose. Per la limilazione nella chiarczza
non^ puo distingucre da

principle un'essenza dall'altra
, perche a qncsto si ridiiccle la rifles-

sione, la quale vicne delerminata dull'uso dc' scnsi, e si fa per atti

successivi 1. Ma non sappiamo se qucsta difesa sia sufficiente.

La prima inlerpretazione e del tiitlo arbitraria. La sacra Congre-

gazione dice : cognizione di Dio
;

1' Aulorc ripiglia : si
,
ma di Dio

come creafore e dispcnsatore. Un gioberiiano potrebbe ripigliare al-

ia sua Yolla : si, ma di Dio come santificatore e glorificatore. E cosi

ognuno potrebbe dare alia proposizione il senso
,
die piu gli piace

e render vana la risposla dclla sacra Congregazione. La seconda in-

terpretazione ,
se fosse vera

,
avrebbe richiesto die la sacra Congre-

gazione non rispondesse die non piio con sicurezza insegnarsi ,
ma

che non puo senza eresia insegnarsi ; giacche e chiaro die una pro-

posizione, presa in senso panteistico, e ereticale. Oudla risposta

non puo fare a proposito se non di una proposizione mollo oquiToca

e che puo facilmente trarre a perniciosi errori ,
non gia di una pro-

posizione manifestamente erronea
,

la quale non solo non potest

tuto tradi, ma nullo modo polest Iradi. La lerza interpretazione non

faneppur essa al caso. Conciossiadie escludendosi la cognizione in-

nala ddl'ente assoluto, in quanto contienc ogni altra conoscenza im-

plicitamente ,
e manifesto che si parla appunto d'una cognizione che

sia imperfella e non basli da se sola a dare ogni conoscenza.

Tn generate ci sembra die 1' Autore troppo facilmente si persuade

di poter separare la sua senlenza da altre, che egli stesso giudica

false. Cosi, egli condanna Malebranche c 1' inluito degli onlologi,

e intanto vuole die noi intendiamo direttamenlc e immedialamente

Iddio come esistente, e in tal cognizione scorgiamo gliarchelipi eter-

ni. Ma 1'avere per termine direlto e immcdiato della mente Iddio esi-

1 Pag. 321.
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slente, non eun vero intuito, una vera visione? Scientia visionisad-

dit supra simplicem notitiam aliquid, quod est extra genus notitiae,

scilicet existentiam rei l. GH archelipi eterrii poi non essendo altro

che 1' essenza divina, in quanto lipo ed esemplare di tale o lal crea-

tura
, possono con intellezionc diretta e immediata percepirsi altri-

menli
,

che in essa essenza divina? In ralionibus aeternis coyno-

scunt omnia beati , qui Deum vident el omnia in ipso 2.

Ci condonera 1' egregio Autore la liberty, colla quale abbiam ra-

gionato del suo libro
;

il die nulla delrae alia stima grandissima che

abbiamo della sua persona e del suo ingegno ,
e ai molli pregi di

dottrina e di sodo discorso che riconosciamo nelle allre parti dell' o-

pera stessa da noi discussa. La leltura di essa ci ha cagionata nell'a-

nimo tale benevolenza verso l'A.
, che mal volentieri ci siamo indot-

ti a questa crilica. Ma amicus Socrates, amicus Plato, sed mayis

arnica verilas.

II.

Sulla liberazione d' Italia: discorso al clero italiano di AUGUSTO

CONTI Un opuscolo in 16. dipag. 77. Genova, Grondonal839.

Se, come pretende il proverbio toscano, dono di consiglio piu

vale che di oro
, non ci avrebbe ad essere ora in Italia classc piu

ricca del clero, sopra cui, in questi ullimi anni, i liberal! laiciepres-

biteri vennero piovendo, d'ogni lato, continuamenle, consigli d'ogni

ragione. Chi lo vuole innanzi
,

chi indielro, chi nel giusto mezzo.

Questi lo pretende tutto teologo , quegli tulio politico , quell' altro

non lo vuole di nessuna fatta. Buon per il clero che, in quesla bufera

di consigli avventali, non da relta se non che al vero Spirilo di con-

siglio, parlantegli per bocca del Papa e dei Vescovi. Che se non man-

carono alcuni pochi tra il clero secolare e regolarc, leggeri di capo r

gonfii di vento
, che si lasciarono portare all' aura dei vani consigli

1 S. TOMMASO Qq. D'tsp. Quaestio De ideis, a. 5.

2 S. TOMMASO Summa th. 1. p. q. 84.
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liberal!
;
costoro ,

col loro svolazzare , come piume malte
,
dall' orto

all'occaso, ieri codini oggi libertini, ieri peggio che cosacchi ed oggi

peggio che carbonari, sempre pero pazzarelli, vanarelli, ciarlalanelli,

pedantucci e bastevolmente bugiardi, tanlo che niuno sa ne puo sa-

pere se essi manterranno domani quello che giurano oggi ; costoro,

diciamo, col disprezzo, in cui sono caduli presso di tutli, diventarono,

anzi che pietra di scandalo
, piuoli di avviso e pali da spauracchio

che da lungi additano il pericolo a quegli uccelli, che fossero lenlati

di battere la loro strada.

Tra tanti consiglieri pero del clero italiano
,

il signor professore

Augusto Conti, che gli indirizzo or fa quattro anni il libricciuolo di

consigli, il cui titolo abbiamo qui sopra annunziato, pareva che non

dovesse passare, come tanti altri, non curato; se non allro perche es-

sendo egli aulore noto e lodato di due volumi sopra il Criterio, ci era

fondamento di credere, che il criterio non gli avesse falto onninamente

difetto in quesla solenne occasione. E per fermo, avendo noi letto

allora quel suo Discorso al clero italiano
, benche

, per la ragione

die toccheremo tra poco, non crcdessimo doverne per allora discor-

rere ,
vi trovammo intere pagine, le quali ci pareano al tutto degne

di commendazione.

Non vi mancavano certamente alcune pecche. Ed in prima la solita

c naturale di quel poco d' arroganza, che e frutlo naturale del cervello

di quei laici che si credono nati a dar consigli, non gia all'uno o al-

1'altro Vescovo o Sacerdote, ma al clero universe; il quale, con lanti

consiglieri suoi proprii ,
ond' e abbondevolmente fornito, pare che

avrebbe diritto ad essere lascialo in pace da codesli consiglieri non

autorevoli. Vero e che quest'arroganza era nel libretto del Conli me-

dicata da molte figure rettoriche e da molta unzione di parole divole.

Ma elle erano appunto parole e figure. Giacche, in realta, inlende

ognuno che, quand'altri si fa a porgere consigli non richiesti ai suoi

padri, ai suoi maestri, ai suoi reggilori, non si salva da qualche taccia

di arrogante col solo dire come fa il Conli (pag. 3): lo scrivo a voi, o

Sacerdoti ilaliani, come figliuolo a padri, come discepolo a maestri ,

come laico a reggitori della Chiesa di Dio . Queste sono appunto

belle parole e figure di retlorica. Ma in effetto, se il consigliere si
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riconoscesse in vcriia figliuolo, discepolo e suddito, chicdercbbc con-

siglio e il seguirebbe, c non lo porgcrebbc, faccndo poi a niodo suo,

come so cgli fosse il padre, il maestro e il reggilore.

OHre all' arrogauza , pccca naturalc e scusabilc in un liberals ,

vi era ancke da censurare nel librello del Conti un poco di con-

Iraddizione, pecca meno nalurale e menu scusabile in un filosofo.

Volgevasi il Conti ai prcii c diccva loro (pag. 5): Vuol esscre 110-

tato clie la scicnza civile non e di voslra profcssione ;
laonde se paiv

rebbe arroganza die un laico esponesse leologia ai cherici, non cado

nel medesimo fallo discorrendovi cose chili . D' onde si ricava die

il Conii porla opinione die nelle cose chili non cnlri la leologia.

II die, sc e errore, come sa ognuno, non porla pero seco conlraddi-

zionc; laquale comincia allora appunto quando il Conli, senza awe-

dersene e Irattovi dalla neccssila dell' argomenlo civile . enlra bel

bello a traltare x professo se una lal cosa sia o no secondo giuslizia,

se una tal allra sia o no conforme agli ordini ddla provvidenza ,
ed

allrellali queslioni, nelle quali il Conli, se volesse essere consentaneo

a se medesimo, dovrebbe farla presso il dero da figliuolo, discepolo

e suddito, secondo die egli dice a parole, e non da padre, maestro,

reggitore e consigliere, secondo di' egli opera a falti.

OHre alia scusabile arroganza ed alia meno scusabile contraddi-

zione
,
sarebbe slata anchc da censurare in quel discorso qualche

ingenua ignoranza appunlo in qudle cose civili
,

le quali il Conti

wole insegnare ai cherici. II fine principale (
cliiede il Conti a

pag. 4) di quesli desiderii
(
di ordini nuovi) qual e? Diciamolo nelto :

1' indipendenza degli Ilaliani dallo straniero . Crcdiamo die in que-

sli anni il Conli si sara accorlo die 1' indipendenza 11011 era il fine

principale. Siamo sicuri die egli sa ora quanlo allri, die T indipen-

denza non era il fine ma il mezzo per Yunita: siccome Yunita sicssa

non e allro die un mezzo per isbarazzarsi del Papa c poi ddla Chiesa.

Queslo di sbarazzarsi del Papa e ddla Chicsa , queslo si die e dav-

vcroil vero ed tinico fine principale dei liberali. I quali sepolessero

otlenerlo colla dipendenza dai Turclii, non die dai Tedeschi, e collo

sminuzzamento totale d' Italia in lanle rcpubblichelle di un metro

quadralo ciascuna
,

farebbero domani un plebiscite univcrsale ed

unanime per la dipendenza e per lo sminuzzamento.
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Ma lasciando questo, a cni intcndere non lutti i cervelli sono per

ora maturi, e stando solamentc in cio die fin d'ora c gia evidente ad

ognuno, crediarao die il Conti sia ora persuaso die egli erro qualtro

anni fa quando , insegnando politica al clero
,
Y ammaestro che 1' in-

dipendenza e non I' unita era il fine principale dei Hberali. Ma se il

Conti 1' ha capita ora sollanto
,
noi possiamo assicurarlo die tra I

cherici ,
a cui egli voleva insegnar la politica ,

re n' erano fin d' al-

lora a centinaia di coloro
(
e non dei piii accorti

)
che sapevano que-

sto bel segreto, e si sarebbero fatto un doveroso piacere di scoprirlo

anche a lui, se egli si fosse loro presentalo in yero atteggiamento di

discepolo.

Altra ignoranza o, se meglio \1 piace, dabbenaggine politica del

Conli fu qiicH'altro suo insegnamento al clero sopra la lega italiana.

La lega italiana, sentenzio il Conli a pagina 53, la lega ilaliana ha

buon fondamento di durata . Si, darvero-! Ha buon fondamento di

durata quello che non fu mai cominciato, e non fu niai voluto comin-

dare! Ma il Conti, come tanti altri maestri e consiglieri del clero ,

fu uccellato in buona fede dagli uccellatori Hberali di qnattro anni

fa
;

e percio si pose a sfringuellare il canto della lega ,
uccellando

cosi anch'egli, senz' avyederscne, come tin richiamo accecalo; giac-

che non vogliamo fargli il tor to dicrederlo uccellatorc avyeduto. Ma

o uccellatore o uccellato
,

il fatto si e che il Conti, nei suoi ammae-

stramenti politici al clero, mostro anche in questo caso d'ignorare

quello, onde molti chierici, anche dei meno accorti, avrebbero potuto

iin d' allora ammaestrarlo ulilmente.

Oueste e molte altre pecche, le quali si sarebbero potute notare

nel discorso del Conti, non impedivano pero, come dicevamo poe'anzi,

che in esso non si trovassero delle parti buone
;
dclle quali percio noi

potevamo discorrere con qualche encomio. Ma, per disgrazia, le

parti commendevoli di quel libricciuolo erano lutte, per cosi dire,

invase da uno spirito di profezia sopra la sicurezza, in cui dovea dai

liberali essere poi lasciato il Papa e il suo dominio temporale, intorno

al quale appunto si dicevano dal Conti le cose che a noi pareano da

commendare. Ondeche, trattandosi di giudicare di una profezia, ab-

biamo creduto di aspettare prudentemente 1' evento. II quale quando
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fosse stato difforme dal vaticinio, noi saremmo sempre stati a tempo
a lodare , se non allro, la buona intenzione.

La quale buona intenzione del Conti, die oggimai solamenle ci resla

a lodare
,

noi non crediamo polere ora porre in luce migliore die

collo stampare qui per disleso le belle pagine, in cui egli 1'ha eloquen-

lemente spicgata or fa quattro anni. Allora egli le ha stampate, sia,

come crediamo , per inlimo com incimeiilo , sia ancora
, com' egli

stesso professa, per amicare il clero al molo ilaliano. Ora non gli

dispiacera di vedersele ristampale sia a dovuta commendazione delle

sue buone intenzioni e del suo coraggio civile di quallro anni fa ,

sia a giusto vitupero di coloro die fccero bruttamente fallire una si

importanle profezia.

E quanto al dominio temporale (dice il Conli a pagina 50 e se-

guenti), non credi tu, mi domandera qualcuno, die si toglierebbero

al Papa gli Stati? Rispondo prima , chc a torli, si conlravverrcbbe

alia giustizia e al bene generate d' Italia
;
secondo

,
ch' io non credo

debba seguire quest' effelto.

A spogliare il Pontefice de' suoi dominii
,
o d' una lor parle , si

commetterebbe ingiustizia ;
e , supponendo io che i miei letlori co-

noscano la legiltimita di quella monarchia
,

se non altro per le ra-

gioni esaminate dal Balbo
, aggiungero solo

, che se il dominio vicn

tolto al Papa , non si \ede piu perche nou possa iogliersi a tulti i

Principi d' Italia
,

anzi del mondo. Opporre che la religione non

concede a' preti il regno temporale, non ha senso che valga ; e per-

che i laici non son giudici competent! di do die fa o non fa alia re-

ligione ;
e perche e assurdo che genie caltolica stimi cattivo do ,

che in lanli secoli la Chiesa ha reputato lecito e buono : e perche la

dominazione temporale del Papa non reca con se la dominazione di

tutli gli Stati della terra
;
e quindi ii regno di Dio e quello del mon-

do rimangono distinti
;

e perche infine la Chiesa ,
come societa di

uomini, puo adoperare a piacer suo cio che, pervenutole giuslamen-

te
,
conferisce alia sua difesa e dignita. Gli Stati del Papa non sono

essenziali alia religione : chi noi sa ? Ma e peraltro essenziale ad es-

sa che il suo capo abbia liberla
;

e finche la Santa Sede e la Chie-

sa reputeranno che a tale liberta occorra un dominio temporale, nes~
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suno put) arrogarsi 1' autorila di condannarla, e di contraddirne con

1' animo e con 1' opcrc le deliberazioni.

Affermo di piu, die a prendcre un tal partito, si danneggerebbe

sovrammodo 1' Italia ; perocche una rinunzia pacifica sia vano spe-

rarla
, legato com' e il Papa di giuramenti solenni, e avvalorato da-

gli esempii di Pio Sellimo ;
e se poi s' adoperasse la violenza, oltre

la iniquita e villa del fatto, ci ammonisce la ragionc e la storia, die

rovinerebbe tutta 1' impresa , perche (cattolico parlo a cattolici) Dio

non sarebbe piu con noi
,

e ci trarrcmmo addosso 1' odio di tulli i

buoni nostrali e slranieri. Dall' altro canto, a die spodestare in tut-

to od in parle il Pontefice ? Per unire 1' Italia in un solo regno ? Ma

quand' anche mancassero gli Stali della Chiesa ,
tale unita non puo

efiettuarsi per mille cagioni ,
e la piu principale n' e, che la gcne-

ralita degl' Italiani non vi ha 1' animo disposlo. Se dunquevuol far-

si una lega, quale impedimento reca, che fra gli Stati d' Italia si 110-

verino quelli del Papa ? non torna invece a gloria d' Italia ? E la

dignita pontificate non porgerebbe anzi la malleveria piu sicura alia

confederazione italiana ? Onde potremmo avere un titolo maggiore

alia riverenza d' Europa ? Temete che quelle possession"! della Chie-

sa soffrano mal governo ? Non vo cacciarmi nel ginepraio d' accuse

e d' apologie senza fine
;

si diro ,
che quando si stringa una confe-

derazione, retta da leggi uguali, o simili, quel timore non ha fonda-

mento; giacche la parle seguita il tutto. Levalc 1' Austria d' Italia,

e rimoverete ogni ostacolo alia riforma degli ordini chili e delle

leggi, ed alia loro conservazione. Perdersi in dispute sul Papa, sul

Re di Napoli e somiglianli, quando la scure si deve meHere alle ra-

dici, e tolta la causa vien tolto 1' effetto, non pare da uomini giusti,

avveduli e che s' intendano delle cose del mondo.

Ne se privare il Papa di tutlo il suo dominio mi par cosa buona e

utile, non iscorgo labonta e ulilita di privarnelo in parte. Alia liber-

ta del Ponlefice potrebbe forse bastare una cilta sola, come tre mi-

lioni di suddili, queslo lo so; ma voi non dovete darne giudizio; e

se rapite a lui una parte, stimando di farlo giuslamente, qual ragio-

ne Ti tratterra dal rapirgli tutto? E poi con qual fine? Che monta

all' Italia, se gli Stall della Chiesa si restringano ad un milionc di
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uomini, o si eslendano a trc rnilioni? E die imporla loro d'apparte-

nere ad uno Slato d' Italia, anziche ad un altro, so faccian parte dcl-

la lega ilalica, o v'abbian leggi, o simili, o conform! in lutli? Non

sara per contrario un lustro maggiore ddle Romagne c ddle Marclie

averc il primo seggio nella Confederazionc? E so non convcrrcbbo

che tutti i suddili del Papa rimanessero al Papa, con qual giuslizia

si lascerebbero alcuni sotlo di lui? Sicche la diminuzione del lerrito-

rio rechcrebbc per sano discorso a toglierlo tulto
;
lo die provai non

essere ne ulilc ne giuslo. Si darebbe dunque un mal principio all'

impresa, quando si cominciasse dall'iisurpare cio che il Papa possie-

de da tanli secoli e giustamente.

Ma io non so scorgero queslo pericolo, giacdie procedendo i falti

per modi chili, deve stare a cuore dei Principi italiani c deH'Impc-

ratorc dei Frances!, poniamo ch'ei ci aiuli, di non alicnarsi 1' animo

del Papa, Favversionc del quale rechorebbo con se 1'inimicizia dei

cattolid, e quindi il fallire del discgno, e lo scompiglio degli allri Sta-

ti d' Italia, e con essi anche dell'Europa. Bcnsl avrcbbe da lemcrsi

tutto do, quando i tentativi della liberazione si faccssero per modo

disordinato, o per sedizione, come provammo nel quarantotto. Allora,

se accaddero si brutte violenze, yuol recarsene la colpa a' principii

di que'mutamenti, non sorti per mature e considerate indirizzo, sen-

za recent! esperienze, con molta debolezza d' arm! e di consigli nei

capi; ma oggidi il caso non si rinnoverebbe, se i Principi nostri, me-

glio armati d'allora, se Tlmperatore de' Frances! ncmicissimo, e

n'ha ben donde, di qualsiasi sommossa, e se la parte buona e nu-

merosa dei cittadini, meglio peril! pel recente sperimento, terranno

in freno le moltitudini, e in timore i licenziosi.

Si ponga mente infine, che gl' Italiani sono naturalmcnle affezio-

nati alia Santa Sede
;
ma

(
si creda cio per cosa cerlissima

)
fa spes-

so nascere in loro qualche contraggenio la falsa opinione ,
die il do-

minio temporalc del Papa sia d' oslacolo alia grandezza civile d' Ita-

lia. La e una falsa opinione ;
e se il Machiavelli fosse nato in tempi

meno corrolti, o ayesse considerate, die per 1' opposizione de' Papi

all'lmpero, ai baroni ed agliArabi, 1'eta de'Comuni italici dette

mirabile principio alia civilta d'Europa, e'non avrebbe sentenzialo
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come sentenzio; c so vienc a comporsi Icntamcnle 1' unione -itoliana,

queslo cirese maggiori, perchc la vita civile meglio provo nolle par-

ti, preparandole piu gagliarde al tullo. Dairallrolato aH'aulorita del

Machiavelli noi contrapponiamo 1'aulorita del Balbo e del Troya,

non piu belli scriltori, ma ccrto migliori uomini, e sagaci ugualmen-

te nell' investigarc le leggi del vivere degli Slati. Falsa opinione e

quella, io lo ripeto; e lullavia' fa d'uopo toglierle anche 1'apparenza

del vero, la quale consiste in do, die dove ormai 1'altro nazioni piu

principal! godono liberla da ogni signoria esterna, 1'Italia, ch' e cen-

Iro del Caltolicismo, non la possiede; e pero, quand' Italia si liberas-

sc dalla servilu, fallircbbe ogni preteslo agli accusatori dc'Papi, e

la nostra nazione li terrebbe in maggiorc affctto e rivcronza.

Fin qui il Conli : il quale puo ora vedere ognuno quanto felicc-

profela sia stalo. Ed anche qui noi siarao coslretli ad assicurarlo

die, se egli, invcce di faila da maestro al clero in qucsle cose chili,

si fosse posto uoiilmente a scuola di qualchc buon pretc anche di

villaggio ,
ne avrebbc imparalo cerlamcnte quello che tutli i buoni

cheiici sanno a menle
, poniamo che per alcuni del laicalo anche

dottissimo sia un mislero, doe che liberali e Papa sono come il dia-

volo e T acqua sauta. Ben inteso che il diavolo sono essi , i quali ,

per vizio originario di loro mala natura, non possono in nessun luogo-

salire al potere senza abusarnc subito a danno della Religione e del

Papa. Ouesto pel clero caltolico sono verita elemenlari di sapienza

pralica e civile
;
le quali ihConli speriamo che avra ora imparato in

questi qualtro anni di tristissima sperienza. Ma dalla fama in fuori

di antiveggenza civile e politica, la quale nel Conli ci pare ora mala-

gevolmente difendibile, ognuno puo vedere che egli, in quesle pagine r

si e raostrato convinto, quanto allri mai possa ora essere, dell' impor-

tanza religiosa e civile del dominio lemporale del Papa. Del che la

Civilla Caliolica non puo non fargli le sue congralulazioni.

Sa non che potrebbe venire in menle un sospetlo. Ed e die il

Conli sapesse fin da quallro anni fa quanto noi e quanlo aitri, che dal

moto Haliano non potcva alia Religione e al Papa venire altro die

danno. Nd qual caso sarebbe salva 1' antiveggenza sua
;
ma vede

ognuno che la fama di sua lealta sarebbe alquanto menoTnata. No!.
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discacciamo dunque queslo sospello come temerario. E solamente

potrebbe sembrar conveniente che il Conti pubblicasse presto un suo

nuovo Discorso al clero ilaliano, nel quale cercasse di riparare allo

scandalo di quei pocbi clie fossero slati, per mala ventura
, accalap-

piati dal suo primo discorso
, lasciandosi da esso persuadere a favo-

rire quel molo liberale cbe doveva, secondo il Conti ,
far tanto bene

alia Religione e al Papa , e produsse in vece le ruine che vediamo.

Quando si trallava di tirare il clero dalla sua, il Conti non si fece

pregare a far Discorsi. Dunque, ora cbe il clero e stato tradilo
,
in-

gannalo, spoglialo, ci parrebbe ugualmente, se non anzi piu conve-

nienle cb' egli ripigliasse bravamenle la penna in mano, per allon-

tanar da se ogni importune sospello di aver voluto ingannare quelli

cbe si fidarono all'eloquenza sua. Se il Conli avesse taciulo prima;

se non si fosse messo a predicare al clero
;

se non si fosse fatlo,

senza che nessuno il pregasse, 1'apostolo dei Piemonlesi in Toscana,

pigliando sopra di se di rassicurare proprio il clero sopra i moli

liberali che si preparavano ;
niuno potrebbe ora pretendere da lui

nulla di piu di quello che lanli altri buoni cattolici fanno al pre-

senle in Toscana ed altrove
, per dimoslrare il loro aflelto in quesle

prove alia Religione vilipesa ed al Papa tradito. Ma poiche ha voluto

farla da predicatore in pubblico ,
e da predicatore proprio al clero,

ed ha presa cosi sopra di se una malleveria morale, che lutto sarebbe

ilo bene per la Chiesa e pel Papa ;
vede ognuno che il Conti sembra

obbligato, se nonaltro, dall'onore a respingere altamente da se ogni

sospetto di connivenza coi violated di ogni fede e di ogni giustizia.

Egli ha predicate gia al clero V unione col Piemonte
; predichi dun-

que ora ai liberali 1' unione col Papa : cosi i conti saranno saldali.

Inoltre, se il Conti e, come crediamo, leale; se egli crede davvero,

siccome del resto egli ha stampato, che il dominio temporale del Pa-

pa e necessario alia sua liberta, che lospogliarnelo, ancheinparle,

e ingiustizia, e iniquita, e villa, che Dio non sarebbe piii cogli ita-

liani e col loro governo quando essi spodestassero il Pontefice, ed

altrettali belle cose ,
le quali egli ha predicate quatlro anni fa , per

tirare il clero dalla sua; se egli crede davvero queste cose, e se non

vuol far pensare che non le crede piu ora , e che forse non le ere-
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deva neancbe prima ,
non sarebbe forsc sconveniente che egli desse

ora un segno visibile, se non di protesla (non tutti sono eroi) T ma
almeno di modesto stupore, come mai sia capilato questo caso che il

<Governo sardo ,
che del resto e da lui fedelmente servito

,
il quale

<loveva*far la lega italiana e rassodare il dominio temporale del

Papa ,
abbia invece disfalta ogni possibilita di lega e tolto il suo al

Papa come agli altri Principi ilaliani, contro il parere, o alineno con-

tro il libro del Conli, e certamente contro ogni sua promessa e gua-

renligia, e solamenle sia stato fedele nel pagare le pensioni dei pro-

iessori che scrissero librelti a profilto della causa piemontese.

Questa pubblica interpellanza del Conti al Governo sardo ci sem-

.brerebbe anche alquanlo richiesta dal suo onore. Giacche insomma

egli si e messo in ballo pel Piemonle
; egli ha fatto, come a dire, si-

curia presso il clero, specialmente toscano, che il Piemonte sarebbe

stato pio, divoto, rispettoso alia religione, al Clero e al Papa, e spe-

cialmente avrebbe rispeltato il dominio temporale di Santa Chiesa ;

<ed ecco che ora il Piemonte non mantiene nessuna delle promesse

olle quali il Conti allello allora il clero. E evidente che quesla e

un'offesa, di cui il Conli dovrebbe chiedere ragione al Goyerno sardo.

Infine, se il Conti ama davvero 1' Italia, sc e buon palriota, se e

buon liberale, deh! si ricordi di do che egli ha scrilto, doe che a

togliere il suo al Papa, si danneggerebbe sovrammodo I' Italia ; e

cooperi percio anche egli, siccome certamente puo colla sua valorosa

penna, perche il Papa riabbia presto il suo dominio temporale. Poiche

il Conti e convinto che, se si adoperasse col Papa la molenza, ollre

I' iniquila e la villa del fatto, ruinerebbe tulta /' impresa (
italiana

) ,

perche Dio non sarebbe piu con noi e ci trarremmo addosso I' odio

di tutti i buoni nostrali e stranieri; poiche il Conli e persuaso che

a spodeslare il Pontefice dei suoi dominii o di una loro parte si com-

metterebbe ingiustizia e si contravverrebbe al bene generale d'Italia;

deh! dunque perche tarda ancora ad unire la sua penna, per amore

d' Italia, a quella degli allri difensori del dominio temporale del Papa?

1 quali, senza professarsi liberali e senza parlare ogni giorno del loro

amore per la patria ,
lavorano pero ,

secondo loro possa , cotidiana-

oaente, perche il Papa riabbia il suo, appunto per T amore ben con-

Scrie V, vol. V, fasc. 312. 47 14 Marzo 1863.
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sklcrato che essi hanno per la patria c per 1' Italia. Non pretendiamo

mica che il Conti si faccia brigante, lie zuavo : benche lo potremmo

pretendcre senza Iroppa indiscrezione , sapendosi da molii in Tosca-

na, che il Conti sa all' uopo maneggiare un ferro
,
siccome del resto

egli stesso ce ne ba informal! nel suo libretto
,
dove a pag. 5 narra

cbe combaltei dalprincipio all' ultimo tra i volontarii loscani il 4848.

Neppure chiediamo die vada a raggiungere il Granduca per combi-

nare la lega italiana. Neancbe vogliamo cbe rinunzii la caltedra e

disdica il suo giuramento ad un Governo, cbe ba burlato colla Chiesa

e col Papa anche 1' Italia e il Conti. Ma ci pare cbe non sia poi troppo

il pretendere cbe chi ba. predicalo al clero 1' errore, gli predicbi ora

la verila; cbe chi ba spicgata cosi bene T.ascetica al clero, spiegbi

ora la morale ai liberali
;
cbe cbi ba fatto sicuria pel Piemonte, ora

cbe il Piemonte e fallito, moslri almeno con un modes to lamenlo di

non essere slato compare, nel fallimento
;
cbe cbi ama cotanto 1' Italia

e yedeva quattro anni sono la sua ruina nello spodestamenlo del

Papa, ora cbe il Papa fu spodeslato cooperi per amorc d' Italia con

qualcbe pagina di franca e .leale scriUura alia ristaurazione del do-

minio temporale.

Ma un imporluno pensiero ci di&lurba; ed e cbe dove il Conli si

risolvesse a scrivere di nuovo sopra quesla materia, egli, con termini

non meno divoti di prima, si vedrebbe forse costretlo a dimoslrare

cbe
,
se il suo valicinio non si e awerato

,
la colpa fu piultosto del

clero stesso, il quale o non ba intesi i tempi, o non ba preceduto il

movimento, o non ha in somma adempiuta qualcuna di quelle molte

condizioni, delle quali i liberali trovano sempre cbe manca almeno

una, quando si tralta di pagare i loro debiti. Ma il valore di questa

scusa noi lo lasccrcmo giudicare a coloro cbe avranno letle con

attenzione le eloquent! e divote pagine del Gonti , cbe abbiamo qui

sopra citate per disteso.

m-



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 14 Marzo 1863.

I.

COSE JTALIANE,

STATI POMIFJCII 1. Prodotto ed estrazione della Lotteria di offerte cattoli-

che al Santo Padre
;
offerta de'Modeuesi pel Denaro di S. Pietro 2. Spie-

gazioni del Moniteur parigino , sopra la pretesa compile! ta del Governo

pontificio col brigantaggio napolitano 3. Profanazioni sacrileghe a Pe-

saro ed Ascoli 4. Violenze fiscal! e processo contro Mous. Arnaldi, Ar-

civescovo di Spoleto.

1 . Nella raattina del Sabato 28 di Febbraio, la Commissione della Lolte-

ria di offerte cattoliche ebbe 1'onore di deporre a' piedi del Santo Padre
una somma di scu-di cinquantamila, che, aggiunta alle precedenti da noi

gia mentovate, fa salire a scudi centocinquantamila il prodotto fin qui
ricavato dalla vendita dei biglietti. La Commissione medesima si riuni

poi ,
nella sera dello stesso

giprno, per la lettura e la firma del pubblico
rogito del Notaro Capitolino sig. Vitti, sull'estrazione a

sqrte
dei numeri

Yincitori , eseguita nell'aula massima del palazzo Senatorio in Campido-
glio; la quale, cominciata il giorno 19 Febbraio e condotta secondo il

regolamento pubblicato gia buona pezza innanzi, ebbe termine alii 21 di

Febbraio. Ora si stanno compilandq le note dei suddetti numeri yinci-

tori, le quali saranno promulgate il piu presto possibile, cioe come prima
la Commissione ayra ricevuto da' suoi corrispondenti stranieri 1'indica-

zione dei numeri rimasti invenduti.

Qui ci sembra di dover anche fare special menzione di una straordi-

naria offerta pel Denaro di S. Pietro
,

fatta da buqn numero di cattolici

di Modena, per protestare contro una impostura dei ristauratori dell' or-

dine morale. Questi, che forse si proponevano di potere, anche in quella
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religiosissima cilia, far nascere alcun che di somiglianle agli scandal! che
accenneremo qui sollo

,
aveano spacciato essere universale desiderio di

tulli i cilladini, che nella prima Domenica di Quaresima vi si facesse u&
corso con mascherata, a maniera d'un' appendice al carnevale. Tale di-

segno dispiacque forle ai buoni Modenesi, che si astennero da que' sa-
turnali

,
e raccolsero invece la cospicua spmma di franchi 4350 da spe-

dire al Sanlo Padre, come obolo a S. Pietro
, per chiarirsi ayversi a

quella profanazione , facendp anche stampare a tal line un apposite sup-

plementp aU'oltimo giornale inlilolalo il Difensore.
2. Gia da due anni il Goyerno usurpatore del Regno delle Due Sicilie-

impiega parecchie decine di migliaia di soldali in dare la caccia a bande-

di reazionarii o briganti che vogliano dirsi, di cui si accresce o si dimi-

nuisce ufficialmenle il numero e 1' imporlanza , come lorna a conlo nelle

diverse congiunlure; ma, da quanlo sembra, con pochissimo frutto-

quanto al liberare da quella infestazione, non diremo gia la Puglia o la

Capilanala, ma neppure i contorni della slessa Napoli. Non e dunque da

stupire se qualcuna di codeste bande possa trpvare nell'Abruzzo e in

Terra di Lavoro un pocolino di quella liberta e sicurezza, di cui godono
;

si largamenle quelle del Pilone e dello Schiavone proprio nel cuore del

Regrip, e poco meno che a un trarre di cannone dai caslelli della Capita-
le. L'incapacita di quel Goyerno in yincere colal resislenza ayea bisogno
di qualche scusa

,
ed essp se la foggio sempre in una solenne impostura a

canco del Governo pontificio; facendo trombare da' suoi
giprnali

che il

Denaro di S. Pietro andava speso in prezzolare ed armare briganti ,
che

poi si spedivano da Roma a desolare le province del Regno. Questa ca-

lunnia fu le cento volte chiarita per tale, senza che si cessasse punto daf

ribadirla. Oregli sembra, che tinalmente siasi capito quanta ingiuria fa-

ceasi con essa anche al Governo francese
;

il quale, esercitandp in Roma
una Polizia vigilantissima, cd avendo in guardia a' suoi soldati i confmi

r

pei quali dovrebberp passare i pretesi briganli , comrjariva complice di

quelle supposle spedizioni. Cerlo e che il Moniteur parigino mostra d'es-

sere scottato sul vivo per la Iranelleria rivoluzionaria , che seppe rive-

stire di forma
p'iplomalica quelle imposture, e accreditarle per bocca di

Ministri inglesi, che ne tolsero occasione a sostenere, conlro gl'inleressi

della politica francese, le pretensioni del Governo di Torino.

Difatto il Moniteur, che fin qui
avea con impassibile contegno lasciato

avvalprare
nella pubblica opimone quelle menzogne, ora si e riscosso, e

stampo, sotto forma di Corrispondenza p'a Roma, il seguente articolo.

1 giornali d' Italia hanno parlato di una numerosa banda di reazio-

narii che sarebbe stata recentemente organizzata nello Stato Romano dai-

famoso Cipriani la Gala
;
hanno egualmente parlato della riapparizione

di Tristany e della sua truppa sulle frontiere
pontificie,

dai
latp

del terri-

tprio napolilano. Di queste due notizie, la prima e oggi smentita dai fat-

ti , giacche in nessun luogo e stata -avvertila la presenza di Cipriani e

della sua banda
;
e la seconda ,

fino adesso, non si e punto verificata.

Del resto, se si conferma la riapparizione di Tristany, non deve punto

sorprendere; mentre quel celebre capo di reazionarii occupa, la maggior

j)arte dell' anno, lo Statp pontificio, e ne discende ora sul territorio pon-
tificio, ora sul lerrilorio

napolitanp,
ove ha avuto recentemente una

scontro con le truppe del Re Vittorio Emmanuele. Non bisogna dimenti-
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care inoltre
,
che da questa parte le frontiere

ppntificie sono in questo

mpmenlo guardate dull' esercito francesc, che si e creduto dover sosti-

tuire in que' luoghi alle truppe roniane. Se le truppe francesi
, la cui

buona volonta non sara certamente sospetta ,
non peryengono ad impe-

dire le escursioni del Tristany sull'estrema frontiera , si deve concludere
che egli e, se non impossible, ahneno molto difficile di opporvisi. La

responsabilita della guardia delle frontiere cessa dunque di spettare esclu-

sivamente al Governo
pontificio,

che non
yi conserva piu che un certo

numero di gendarmi, il cui zelo ed energia sono slali, in quest' ultimi

tempi, varie volte segnalati.

Quanto al preteso arrolamento di bande, che si farebbe all'interno della

Stato pontificio, e inolto difficile di credervi. Senza dubbio qualche in-

dividuo, eludendo la vigilanza delle truppe romane e francesi
, puo per-

yenire a raggiungere Tristany: ma puo vedersi in cio un vero recluta-

mento, operato in grandi proporziom e quasi liberamente, come
quello

a cui si fa costantemente allusione? perche invece la banda di Tristany
non si sarebbe formalala, ove si sono formate quella di Pilonecheinfesta
i dintorni di Nappli, quella di Cipriani la Gala, quelle inline della Capi-
tanata, della Basilicata, delle Calabrie, yale a dire, nel rcgno di Napoii?
Non si puo ncgare che

yi
e una grande esagerazione, spesso anche poca>

buona fede, nelle opiniqni generalmente emesse intorno al brigantag-

gio. Per apprezzare con imparzialita la condotta del Governo pontificior

rispetto a tal questione, non bisogna dimenticare che egli stessq
ha lot-

lato durante lunghi anni , ed ha speso piu di 15 milioni di franchi
, affine-

di estirpare il brigantaggio da quelle tra le sue province, che confmanO'
con il territorio napolitano. Ora, quali che

ppssano essere le simpatie po-
litiche del Governo della Santa Sede, si puo forse ragipnevolmente sup-

porre che egli favorisca yolontariamente
lo sviluppo di un male, di cui

egli stesso avrebbe a solTrire?

3. Per dare un saggio del modo, con cui i restauratori dell' ordine mo-
rale, sotto la direzione dell' aw. Pisanelli

, promuovono la riverenza al-

1'autorita di Santa Chiesa e del Vicario di Gcsu Cristo, importa mettere

qui in nota almeno un paio dei mold fatti sacrileghi, onde la maesta della-

religione e conculcata in pubblico ,
eziandio nelle province rubate alia

Santa Sede. Mons. Clementc Fares, Vescovo di Pesaro, in una sua re-

cente Pastorale diceva : Non vi seduca 1' esempio di que' cristiani dr<

puro nome ,
che

,
con vero scandalo de' buoni e con miserabile acceca-

raento, continuano in Quaresima le
fpllie

del carnovale. Or egli avven-
ne per contrario che un branco di vituperpsa marmaglia potesse, nella

prima domenica di Quaresima, nelle pubbliche vie di Pesaro, sfrenarsi o
tali eccessi da doverne inprridire,

non pure ogni animo cristiano, ma-

eziandio chiunque non ha rinnegato i primi elementi della civilta. Di che
altamente commosso 1' egregio Prelato indirizzo al Presidente del Consi-

glio de' Ministri una fortissima letlera di richiamp, stampata per intiero

nell'Armonta del 4 Marzo, di cui giovera riferire i brani seguenti.
Durante tutto il corso del carnevale non v' e stato di

,
ne feriale ne

festivo, in cui siasi fatto tanto baccano , quanto una turba di sciagurat?
ne ha fatto la prima Domenica di Quaresima, con mascherate taimenlestu-

pide ed empie ,
che basterebbero da se sole a disonorare quel paese, il

quale non le avesse in abborrimento. Ci6 poi che v' ha di
piii ributtanto.



742 CRONACt

nel lamentato disordine si e 1' ingiustificabile connivenza mostrata, su tal

riguardo, da chi ha qui in mano il potere. Un disprezzo cosi formale, non
diro solo de' precetti della cattolica Chiesa, ma della stessa legge divi-

na , scritta nel
Decalpgo,

sulla santificazione delle feste, ed un insulto

tanto sacrilege alia piu alia e veneranda dignita fondata da Dio tra gli

uomini, si cercbcrebbe invano in altri paesi caltolici, od anche acattolici

del mondo civile
,
che non sieno caduti in una assoluta anarchia . . . lo

treino, Eccellenza, per 1' avvenire riservato ad una societa, die si cerca

di sedurre e di corrompere con arti iniquissime, a si alto segno, da farle

perdere ogni sentimento di fede e di morale cattolica
;
e da indurla a stra-

scinare nel fango quanto y'ha di piu sacro in cielo ed in terra. Non y' e

hisogno di esser Profeta per dire che, per tal modo, essa corre a gran

passi a ripiombare, so Dio non ne aiuti, in quella barbarie, da cui la tras-

se il Crislianesimo. Pensi
, signor Presidente

,
alia grave risponsabilita

che, per questo stato di cose, pesa sul Governo, e se ha in mano la forza

che basti, non indugi piu a lungo ad apporyi que' rimedii, che sono re-

clamati dal bisogno.
La parte piu scandalosa di cotesti diabolic] saturnali venne descritta,

da un testimonio di yeduta, in una breve lettera all' Armenia del 4 Mar-

zo; dove la leggemmq con sentimento di tanto dolore perl' ingiuria fatta

al Yicario di Gesii Cristo, che non ci regge 1' animo di contristare i no-

stri lettori col riferirla in queste pagine.
In Ascoli, cospicua citta degli Stati della Chiesa, non la dignita pontifi-

cate soltanto, ma la santita medesima d'un Sacramento fu posta in dileggio
in un festino, da un pubblico ufficiale, con profanazione abbominevole.

Di che yenne scritto di cola il racconto al Veridico del 7 Marzo
;

il quale,
accennando (con quanta maggior decenza poteasi) qtielle laidezze vittipe-
rose

,
commesse impunemente al cospetto delle autorita ciyili

,
che mo-

strarono anzi di prenderne diletto
,

fecc toccar con mano a qua! grado

d'empieta siano licenziati contro la religione codesti satelliti d' inferno.

i. Turpitudini e nefandezze cotali non ci avvenne di leggere che da

gran pezza fossero perpetrate da fanatici anglicani ,
o da turcbi

;
c si po-

terono impunemente compiere in pubblico e senza opposizione d'un Go-
verno ,

il quale pretende far credere che non sia pretta impostura il

primo articolo dello Statulo fondamentale, in cui si legge che la Religio-
ne cattolica, apostolica e romana e la sola religione dello Stato. Ma y' ha

di peggio ; poiche vi e argomento da credere che tali sacrileghe buffonate

siano effetto d'un accordo prestabilito fra chi le immagino, chi dovette

eseguirle, e il Governo che lascio fare. E divero il Contemporaneo stam-

po, che alii 15 Febbraio una scena simile a quella di Pesaro erasi rapprc-
sentata in Yolterra, con tal pompa d' empieta che issofatto ben 170 capi
di famiglia si credettero in dovere di tirmare una protestazione contraria.

Ed inoltre a Siena fu menato attorno, in arredi
ppntificali ,

un fantoccio,

fra gli scherni e gli obbrobrii d' una plebaglia briaca, senza che la Poln
zia movesse un dito ad impedire tanta infamia. Quel Governo, che per
tal forma incoraggisce la piii stomachevole empieta, si arma poi di tutto

il rigore fiscale per chiudere la bocca a' sacerdoti e Vescoyi ,
sicche

neppure possano lamentare c detestare cotali nefandezze. L' egregio Arci-

yescovo di Spoleto, Monsig. Gio. Battista Arnaldi, in una sua eloquen-
tissima Lettera pastorale, sotto il 3 Febbraio, per I'lndulto della Quaresi-
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ma, avca sfolgorati, con parole rispondenli all'cnormczza del mail pnd'e
oppressa la Chicsa, gli eccessi con cui i rivoluzionarii si studiano di ster-

pare dal cuore del popoli ogni sentimcnto di pieta cristiana e di buon

costume, e di pervertire tutto 1' ordine sociale. Tanto basto perche il

fisco invadesse la Curia arcivescovile a sequestram tutte le copie della

Pastorale medesima, ed intimasse ai Parrochi, non pure di rcstituire la

copia gia riceyuta,
ma di guardarsi bene dal comunicarla a'loro parroc-

chiani. Quindi un proccsso criminate fu intenlato all' Arcivescovo, citato

a comparire solto imputazione di ccnsura alle istituzioni dello Siato,

provocazione alia disubbidienza contro le leggi e la pubblica autorita, e

voto di cangiamento di Governo ed offesa alia rappresentanza nazionale.

STATI SAUDI 1. Pratiche del Ministro Pisanelli per promuovere la scisma; in-

dirizzo scandaloso di pochi preti milanesi 2. Scopo delle Sociela cleri-

coliberali, dichiarato nel Parlamento
; interpellanza delDep. Maresca 3.

Provvedimento del Vescovo di Lodi verso I preti soscrittori d'un indirizzo

scismatico
;

e denunziato a' tribunal"! 4. Si chiede alia Camera uno

stipendio pel Deputati 5. A'otazione d'un imprestito di 700 milioni di

francbi 6. Relazione ufficiale del sig. De 1'Isle sopra le condizioni di-

sperate delle fmanze del nuovo regno 7. 1 Garibaldini vogliono armar-

si per combattere il briyantaggio nel Regno ;
il Ministero vi si oppone

8. Adunanze pubbliche per aiutare la rivoluzione di Polonia.

1. Dacche alia rivoluzione italiana venne intimata da Parigi la neces-

sita di Car sosta, per ora, nel suo cammino verso Roma, si e piu che mai
rincrudita la guerra contro la liberta ecclesiasiica c 1'autorita spirituale
del Vicario di Gcsii Cristo. Quasi ogni giorno i diarii recano 1' annunzio
di qualche sacerdote denunzialo a' tribunal!

,
o tratto in carcere

,
vuoi

per un suo rifiuto della assoluzione sacramentalc, vuoi per una doyerosa
osservanza dei sacri canon! quanto alia sepoltura d' uno sconiunicato ,

vuoi per maligna interpretazione, data da un mariuolo qualsiasi ,
a mas-

sime eyangeliche esposte dal pcrgamo con giusla misura di santo
zelq.

Dove si yede 1' effelto delle raccomandazioni a tal fine spedite dal Pi-

sanelli
,

il quale ba tolto evidenternente Finipegno di dimostrare a' latti,

com'egli in questa maiiiera di attuare il
dettatp lamqso: libera Chiesa in

libero Stato, valga assai piu che non quei suoi degnissimi compaesani, e

predecessor! nel Ministero di Grazia e Giustizia
,
che furono il JMancini

ed il
Cqnforti. Quelio che cgli non puq ottenere dal Clero a forza di se-

yizie,
si studia di carpirlo con blandiziee con dcnaro, essendo manifesto

il suo intento di promuovere la scisma iniziata dall' inrelice Monsignor
Caputo, bandila da certi famigerati apostati in Napoli ed in Torino, ed

incoraggita dal Parlamento
;
dove ,

come accadde nella tornata del 2 di

Marzo, lu graziosamente ricevuta, caldamente perorata, ed in tine dichia-

rata d'urgenza una petizione d' un branco di sei cattivi preti di Parma
,

che appellayano ai Deputati contro la sentenza del loro Vescovo che li

sospese a divinis (AMi ujf. u. 1054, p. 4097).
Finora, la Dio merce, non venne t'alto al Pisanelli di trovare nell'Epi-

scopato italiano un'anima fiacca, un cuore corrotto od un capo scarico da
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sostituire al morto Caputo nell' uffizio di prcsicdere la setla scismatica
;

anzi, tutt'al contrario
, quanto piu si moltiplicarono gli artificii e le vio-

lenze, tanto piu il contegno dei Pastori
apparve saldo, incrollabile, nobi-

Jissimo e degno del santo loro carattere. l)i che il Pisanelli si yolse ad
accattar favore presso

i semplici preti, promettendo loro protezione con-

tro 1'autorita dei Vescovi , e largo compenso della loro apostasia nella

preferenza della nomina regia ai benefizii ecclesiastici. E non era da cre-

dere che tutti avrebbero saputo resistere a cotali allettamenti
; poiche

in cosi gran numero di preti e religiosi sarebbe meravigHa se non si

troyassero dei codardi, dei yenali , degli scpstumati
e dei

superbi. Tut-

tavia anche di codesti disgraziati il numero e molto minore di quello che

poteasi temere. E basti recarne in prova un fatto. Abbiamo accennato la

prepolenza con cui il Pisanelli s
1

impunto a yoler inlrudere nel Capitolo
oella metropolitana di Milano, contro i diritti dell' autorila ecclesiastica

,

tre preti di suo gradimento. Per ayvalorare ,
con una apparenza di ade-

sione del Clero, tale ingiustizia, chi v' era interessato si studio di Tare che
<di cola si mandasse al Pisanelli un indirizzo, con molte firme di preti che
il

lodasserq d'aver perseguitato Monsig. Caccia loro Superiore ,
e calpe-

stati i sacri Canoni. Or bene: in tutto il Clero lombardo non si troyarono

che soli sessanta sciagurati capaci di tal bruttura.

Codesto indirizzo, pubblicato nella Gazzetta di Milano del 7 Febbraio,
e presentato al Pisanelli dal canonico Calvi , da un prete Bianchi e da
altri cotali, yuol essere qui riferito, affinche si \7

egga quanta ragione s'a-

Tesse il Clero lombardo di rifwtarsi a firmarlo, lasciandone 1'onta a quei

poveri sessanta.

Eccellenza. L'energico e sapiente indirizzo, al quale, da ch'ella e

Ministro, accenna la quistione del Clero savio e liberale in Italia, conso-

lava tinalmente il minor Clero lombardo delle umiliazioni e dell'abban-

dono, a cui lo aveva condannato tinora la condizione delle cose nostre

clerical]'. Dopo le circolari dell'E. V. c i Tarii atti governativi emessi in

yarie diocesi del Regno, la nomina dei tre nuovi Canonici della Metro-

pqlitana lombarda, da V. E.
sottoposta

alia iirma di S. M.,ha rassicurati

gli animi del Clero e calmate le inquietudini nel popolo. Interprets dei

-generale sentire di questo Clero, i soltoscritti non
vqllero ritardare il do-

yeroso omaggio di riconoscenza all'E. V., persuasi che questa espres-
sione spontanea yarra a compensarle le difficolta della yia a percorrere,
affinche col riyivere del Clero liberale sia posto un argine a contraddi-

zioni
pqlitiche,

tramate e dentro e fuori dei confini. Non ismetta
,
Eccel-

lenza, il nobile assunto, per quanto si tenlasse di deyiarnela, anche da
-chi dovrebbe per uflicio incoraggiarla ;

e si tenga certa che nel Clero

lombardo, il quale non ha mai separati dalla Religione il Re, la palria c

I'ordine, avra sempre un testimonio ed un assertore della di lei beneme-
renza yerso 1'Italia e la Religione .

II valore di questo indirizzo, in ouanto si yorrebbe spacciare come
manifestazione dei sentimenti del Clero lombardo, e assolutamente nul-

lo, se si riflette che questi sessanta si arrogaronq il titolo e 1'ufficio di

ffappresentanti di parecchie migliaia di
sacerdpti,

i quali o non ne seppe-
ro nulla, o si rifiutarono alia chiesta sottoscrizione. Difatto la sola dio-

cesi di Milano conta a un dipresso 2,500 sacerdoti
;
circa 2000 ne contano

ciascuna delle due diocesi di Brescia e di Bergamo ;
circa tre mila le altre
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cinque di Cremona, Pavia, Como, Lodi e Crema. Sicche il Clero lombardo
novera ben 9000 sacerdoti ;

del quali soli 60 ebbero coraggio di dichia-

rarsi ribelli aU'autorita ecclesiastica e
fautpri

di colui, che perfino dal

mazziniano Zenzero di Firenze e appellato YAntipapa. Del resto dobbia-
mo contrapporre alia infamia di codesti 60 la virtu dei

troppi piii della

diocesi di Milano, che con atTettuosissimo indirizzo a Monsignor Caccia
si prolestarono contro 1'audacia di quelli, e devotissimi al loro Superiore,.
e fermi nel proposito di osservare ad ogni costo i doyeri imposli dalla di-

sciplina ecclesiastica.

Qucsle considerazioni per altro non distolsero il Pisanelli dal riguarda-
re tal indirizzo come cosa del Clero lombardo, e ne fu si pago, che, sotto-

li 18 Febbraio, scrisse in
risposta

una lunghissima lettera al March. Villa-

marina, Prefetto di Milano, ii quale la mando stampare nel diario ufficiale.

In essa il Pisanelli, dopo profusi ringraziamenti pel conforto avuto da
tanla e cosi cletta parte dc' sacerdoti di Lombardia, torna a ribadire il pro-

posito suo di valersi di tutti i diritti che ha ereditato dal passato , per
tutelarc se medesimo e il Clero, cioe fare a modo suo

; prqmettendo che,

quando gli oppositori avranno smessa la resistenza, la Chiesa sara felice

e libera. Spetta alia Chiesa alfrettare questo giorno, spogliandosi dei

poteri temporali e di ogni ingerenza non sua. Ma sino a che quel giorno
non arrivi

,
al Governo incombe un sacro dovere. . . ed e quello di difen-

dere i deboli dai soprusi dei forti. Questa lettera, che puq vedersi per
intiero m\Y Armonia del 26 Febbraio, fu riguardalada tulti come un'al-

leanza solenne del Governo con i preti riottosi e ribelli a' loro superior!,,
contro 1'autorita cpiscopale e la gerarchia cattolica.

La France del 1.* Marzo si mostro principalmente colpita dal Tedere
in codesta lettera cosi spiccato e ribadito come uno dei piu carezzati

dal Governo italiano
,

il proposito della separazione della Chiesa dallo

Stato, e in conseguenza la creazione d'uno scisma, a cui si dee infallan-

temente riuscire. II Ministro Pisanelli non esita a separare i preti, che gli

hanno scritto , da tutto il resto del clero italiano. Esso gl' incqraggia;
promelte loro di proteggerli e di valersi pcrcio di tutti i diritti che gli
da il passato, e manifesta la speranza che la grande separazione fra la

Chiesa e lo Stato si dovra eft'ettuare. In altri termini
,
o per adoperare

una locuzione famigliare, il Ministro sembra voler dire che ben presto lo

Stato italiano sara sbarazzato della Chiesa. Che e quantq dire, avra,
coll'aiuto degli apostali e delle Societa clericali, percio istituite e prezzo-
late dal Governo, spinlo innanzi il disegno di gettare in Italia una scisma,

disegno iniziato dal Ricasoli, proseguito dal Conforti
,
ed ora tanto pro-

mosso dal Pisanelli.

2. II qual giudizio venue -confermato in modo irrefragabile sia dalle

lodi che il periodico anglicano The Colonial Church Chronicle, Missionary
Journal, tributo largamente alle associazioni clerico-liberali, di cui sono

frutto genuino T indirizzo del Calyi e de' suoi consorti, e la risposta del

Pisanelli
;
sia ancora da dichiarazioni fatte in pieno Parlamento. Alii 2^

di Febbraio il Deputato Maresca, avendo letta nel diario ufficiale la no-

mina a Cavaliere delTOrdine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ond'erasi ono-

rato il Padre Luigi Prola, (un apostata), Presidente della Societa eman-

cipatrice, domando come mai
, dopo sciolte le societa emancipatrici per

decreto reale, questa non pure durasse, ma fosse premiala nella persona
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del suo Presidente
;
e mostro desiderio di sapcre da chi e in qual scnso

questa societa prctendea emanciparsi. II Pisanelli, come puo vedersi ne-

gli Atti ufficiali delta Camera ,
n.* J 036, pag. 4031, rispose con imo sfog-

giato panegirico del Prola sinceramente cristiano, sinceramenle catto-

lico, e. ad un tempo, devoto alia causa nazionale. Disse essergli nola
1'esistenza della Societa emancipatrice, la quale tinora ha renduto servizii

utili che il Govcrnp non puo disprcgiarc ;
ed aggiunse che quanto al-

J'approvazione, chiesta dalla Societa, il Governo avea dato la risposta
che giudicava opportuna. II Maresca non fu pago di tali spiegazioni ed
i-nsistette per sapere il netto della cosa

;
e giova qui rifcrire le sue

parole.
Che il signer Ministro di Grazia e Giustizia e dci Culti dia la Croce

del SS. Maurizip e Lazzaro al Padre Prola, o ad un gran Rabbino, o ad
un gran Lama, io nulla ho a ridire; egli e nel suo diritto. La mia do-
manda si riferiva semplicemente alia qualita, che riveste il P. Prota, di

Presidente della Societa emancipatrice . . .
;
non conpscendo io che il Go-

verno si metta a proteggere una societa emancipatrice e regolare di sa-

cerdoti, senza che sappia Io scopo di questa societa. II sig. Ministro

nulla mi ha manifeststo, ne sulla natura di questa associazione, ne da
chi pretcnde emanciparsi. A cjueste parole si levo un grido da parte

degli onorevoli che seggono a sinistra, e che in coro ad una voce rispo-

Questo fatto yale piii
i

scorso per chiarirc a qual termine siano volte le mire di costoro, che il

Pisanelli rimunera con decorazioni. Ecco dunque, dice la Presse del

1. Marzo, il Ministro sopra un pendio ancor piu la laic. Egli si fa giudice
del domma, poicbc dichiaro di ricompensare nel Prota 1'autore di opere
cattoliche ! Tra poco hastera che un prete liberate faccia condannare uno
dei suoi libri dalla Congregaziorie dell' Indice, per buscarsi la dccorazione

dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Del restp,
se altrui non bastasse questa dichiarazione, altre se nehan-

no dai fatti e da scritture dello stesso P. Prota. Chi e costui? Una let-

tera del Ministro Generale del venerando Ordine dei Padri Predicato-

ri, scritta il 25 Febbraio, e stampata \\z\\Armonia del 3 Marzo, fa

manifesto che Luigi Prota, gia sacerdote e religiose professo di detto

Ordine, piu non appartiene al medesimo, perche ne fu canonicamente

espulso per incorreggibilitd Che se veste tuttora parte dell' abito no-

stro, scrive il Riuo P. Jandel
,

e rimane nel nostro Convento di S. Do-
menico Maggiore in Napoli, cio avviene perche gli e sembrato commodo
di proseguire ad albergarvi, sebbene non appartenga al Convento e nem-
meno alia provincia monastica di Napoli, e gli e riuscito, grazie alia pro-

tezipne del Gpyerno vigente, di mantenervisi, a dispetto di tutti i Supe-
riori e di tutti i reclami. Ond'e chiarp

che questo Cavaliere e un apo-
stata dai suoi doveri di professione religiosa, che, a maniera di ladro, si

sta per forza in casa altrui, ed usurpa e disonora 1'abito sanlo, di cui e,

per ogni riguardo, indegno ed incapace ;
e che, a perpetrare queste vio-

lenze ingiuriose all' Ordine Domenicano, ha sostegno dai Governo.

Ma cio che non seppe o non voile dire il Pisanelli intorno allo scopo
della Societa emancipatrice, ebbe 1' impudenza di bandirlo il Prota stesso
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in ima lettera al Presidente delia Camera dci Dcputati, e rtferita negli

Attiuf/iciali, pag. 1039. In essa egli dichiara che laSocicta emancipa-
trice del Sacerdozio italiano, prol'essando fede immutabile e riverenza at

dogmi cattolici ed ai Pontefice di lloina non Re, che rappresenta sulla ter-

ra il Dio della carita nudo e crocifisso, senza regiii terreni, scnza cannoni

e senza armate di brigauti, intende emancipare le coscienze dalla mici-

diale influenza di quelle anti-evangeliehe dottrine, che confondono I'uo-

rao con Dio, la terra col cielo, la multiforme politica dei govcrni cogl'im-
mutabili dogmi della vera Chiesa Cattolica, e danno a Cesare cio che tol-

gono a Dio
; emanciparlc da tutto cio che potrebbe influire ad arrestare,

anche per un solo istanle, il caimnino ascendente delle umane genera-
zioni verso quella raeta di progresso e di civilta, che sono emanazioni dei

veri rivelati dal Dio redentore all'umanita redenta .

Le quali parole, benehe avvolgano nel gergo proprio degli apostati e

dei settarii il vero concetto della cosa, mostrano a bastanza, massime

quando siano poste a riscontro delle Dichiarazioni fatte dal Santo Padre
e dall' Episcopate cattolico alii 9 Giugno 1862, che costui ed i suoi com-

plici si propongono di impugnarc a potcre gl' insegnamcnti della Santa

Sede, e di irancarsi da ogni suggezione disciplinare e da ogni dipendenza
del Papa e dei legittimi Pastori.

3. Quindi e manifesto con quanta ragione di giustizia i Vescovi si

valgano delle pene canoniche per emendare i
cpniplici

di codesti capo-
rioni di scisma, yietandq loro Fesercizio dei ministeri saccrdotali, e prq-
curarido che. i lupi non rimangano a guardia del gregge. Cosi appunto il

venerando Vescovo di Lodi
,
a cui la grave eta di ormai 95 anni nulla

tolse della iermezza e
dellq

zelo pastorale, con cui resse ognora la sua

Diocesi
, nego la patentc di predicazione quaresimale ai preli soggetti

alia sua giurisdizione, i quali aveano sottoscritto il f'amigerato indirizzo

della combriccola scismatica di Torino
;
e nulla valse a smqverlq dalla

sua risoluzione, benche sapesse che parecchi di quei disgraziali , imme-
mori delle leggi canoniche, e smesso ogni sentimento di dignita sacer-

dotale, sarehbero trascorsi ,
come

fecerq,
iino a denunziarlo percio ai

Tribunal! ed alia Sotto-Prefettura di Lodi
,
come reo d'aver cosi contra-

stato alle leggi dello Stato.

4. La Camera dei Deputati di Torino e incorreggibile in un suo vizio,

per cui dalla Presse parigina del 5 Marzo fu assirnilata ad un branco di

scolari indocili, che giungono sui banchi al mornento (MYappello no-

minale, poi scappano subito . Rare volte si puo avere il numero legale

per le deliberazioni. 11 Gallenga propose percio che si mettesse alia por-
ta della Camera un ufficiale, incaricato di fare coi Deputati a un dipresso

quel che si fa cogli scolari
;
non bastandogli 1'appello nominale, perche

inette fra i delinquenti coloro che si assentarono per un istante, e con-

cede tutti gli onori a chi, dopo pronunciato \\presente ! va poi a zonzo per
tutto il resto del dopo pranzo, sbirciando \Qperipateticlie sotto i portici .

II Petruccelli voleva che ai Deputati intervenuti si desse un gettone di

presenza, ossia una di quelle che in Roma si dicono puglie e in Toscana

quarteruoli. Questo partito non piacque, perche il Deputato, dopo inta-

scato il gettone, puo alzarsi e scappare egualmente. Finalmente, dopo
yarii altri partiti proposti e reietti ,

il
Crispi

salto su a dire che era inu-

tile sperare che i Deputati volessero ogni giorno ingoiarsi tauta nota e
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pigliarsi tanta fatica, senza un compenso ;
che pertanto, se si yolea aver

numerosa la Camera, si assegnasse ai Deputati una corapetente inden-
jiita. Non dubitiamo punto che questo partito sarebbe efficace; ma biso-

gnerebbe percio crescere la spesa di parecchi milioni
,
se si doyesse lo

:stipendio ragguagliare al dispendio, che gia f'anno gli onorevoli in soli

Tiaggi a carico dell'erario, e che eccede la somma d'un milione. Per ora
Ja cqsa fu messa da parte, e i Deputati in numero sufficiente alle vota-

zioni si verranno razzolando alia meglio, con un pocolino d' aiuto, doye
sia

necessariq,
dal bilancio delle spese segrete.

5. Ad ogni modo sullo scorcio del Febbraio il Ministero riusci a con-

durre sugli stallidelParlamento un numero basteyole di Deputati, per far

loro yotare la proposta legge d'un imprestito di 700 milioni
effettiyi.

La discussione sopra un anare di tanto rilievo fu spinta innanzi a yapo-
re. Si comincio alii 25, e alii 28 si conchiuse. Le proposte di differire fu-

rono reietle, del pari che quelle di scemare alquanto cjuella somma spro-

positata. Si recitarono discorsi politici ed economic! , nei quali non oc-

corre punto ingolfarsi , perche in sostanza non \i si troya punto altro

che un
ripetio

del gia detto e ridelto le cento yoke in simili congiuntu-
re; poi si yenne alia stretta, e dei 236 Deputati che eran

presenti alia

tornata del 28 Febbraio, furopo 204 i generosi che diedero it si bramatq
<lal Minghetti, riuscito viltorioso e trionfante. Ora si tratta coi hanchieri

per contrarre 1' imprestito a quelle cqndizioni men tristc che si possano
ayere in circostanze tanto dimcili

,
cioe quando appunto furono con un

documenlo ufficiale francese messe al pubblico le magagne e le piaghe

^angrenose ed insanabili delle finanze del nuoyo Rcgnq.
6. Egli e da sapcre che, atteso il basso prezzo a cui scaddero i fondi

del nuovo regno, massime dqpo 1'imprestito del Bastpgi, gran parte di essi

furono comprati da slranieri, tanto che otto decimi <ii essi stanno fra le

mani de' francesi. II Ministro Fould che conosce, non pure le angustie in

cui stanno le finanze francesi, ma si egualmente le miscrie delle piemon-
tesi, s' impensieri di questo stato di cose, che potrebbe ayer tristi con-

seguenze pei sudditi aelsuo Imperatorc ;
e percio commise ad un sig. E.

De I'lsle, che fu gia ambasciadore in Portogallo ed e peritissimo in tali

materie, che si recasse a Torino ad indagare, sopra i document! ufficiali,

a che punto stessero le faccende ;
di che fu accreditato presso il Goyerno

piemontese, a cui fu giuoco forza renders! all'invilo, e svelargli ogni se-

gretq. Ora il sig. Del' Isle, dopo un accurate studio delle condizioni

politiche e finanziarie, ne stese e spedi al Fould un rapporto ufficiale
,

sqtto
il 5 Gennaio di quest'anno. II qual documento, non si sa per qua!

yia, yenne indirizzato al giornale tedesco L' Europa, che lo pubblico

appunto di quei giorni,in cui la Camera dei Deputali approvaya unnuoyq
imprestito di 700 milioni. Ognuno capisce 1'cff'etto che dovea produrre il

sapersi, in tal congiuntura, lo stato disperato delle tinanze ilaliane, e

siccome il Documento e indubbiamente autentico, non rimase altro da

fare, che dolersi della indiscrezione, con cui quello si era pubblicato.
Non ppssiamo riferirlo qui distesamente; ma bastera che ne recitiamo

i tratti piu rilevanti.

Torino, 5 Gennaio. Dall' insieme dei documenti ufBciali, che con

nota di ieri ebbi.l'onore di presentarvi, risulta che 1' Italia, secondo gli

vStessi suoi calcoli, si troyera alia line dell' esercizio corrente grayata di
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<an disavanzo di circa 800 milioni di franchi; e che le spese del 1862 non
furono meno di 900 milioni. Yalutandosi 1'entrate effettive di 525 milioni,
e le spese del solo Ministero delle finanze elevandosi a 375 milioni, ri-

sulta che non restano che 150 milioni per far fronte a tutti gli altri ser-

yigi dello Stalo. Queste cifre potrebbero anche essere discusse
;
ma io,

per eccesso d'imparzialita, le ho accettate come yere, riservandomi, ben

inteso, di retliticar quelle che fossero manifestamente false. L'ltalia, non

potendp abbandonarsi ad un lusso di politica ,
non permessole dal suo

stato di tinanze, dovrebbe certo cangiare radicalmente il sistema
,
a fine

di prevenirne le cattive conseguenze. Ma siccome essa non fara
cip,

biso-

gna che noi al presenle cerchiamo di tutelare i nostri interessi, giatrop-
po pericolati dal cqnsorzio con quelli di lei.

II sig. De Sartiges, conformealleistruzioni particolari di V. E. ,
ha in-

yitato il Governo italiano a riorganizzare la sua amministrazione finan-

ziaria, cercando di far produrre alle tasse il piu che e possibile, e dimi-

nuendo il suo esercito e la sua marina, in modo da ottenere presso a po-
un equilibrio fra i bilanci. Riguardo al primo punto fu data una rispo-

sta piena di promesse; quantoal secondo la risposta fu assoliitamente

negativa. Si accetta, a parole, che varii abili funzionarii sieno staccati dai

diversi nostri ufllzii, perandare cola a dirigere la riorganizzazione tinan-

ziaria; ma in fatto e si euro che npu si approtittera dell' offerta di V.E...

Qui il De 1' Isle espone i motivi per cui forse non e urgente insistere

per una riorganizzazione, di cui lo stesso Governo piemontese sente il

-tisogno ; poi conlinua cosi. Le condizioni possono compendiarsi in due

parole : Impossibilitd di accrescere al presente lerendite; Nessuna econo-

mia ; Continuazione ad oltranza di una politica che menera diritto alia

romna. La catastrofe e facile a prevedersi. Essa
potra

essere ritardata e

da imprestiti e da altre combinazioni di una moralita per lo meno dubbia,

le auali del resto non sembrano spaventare questa gente qui, dappoiche il

Sella, preoccupandosi di levare 55 milioni
dal)' imposta sulla rendila, si

studiava piu ancora di troYarvi delle basi per imprestiti forzati in avve-

nire. Speriamo che Minghetti, meno capace, sard piii scrupoloso. Quali
sono d'altra parte i mezzi d'evitare gl' imprestiti?

Accenna quindi il De 1' Isle alia vendita sicura delle ferroyie, dei beni

demaniali e dei beni ecclesiastic!
,
dimostrando come il loro provento

sara ben lontano dal rimovere il bisogno di altri imprestiti, ma si ag-

^ravera 1' avvenire a vantaggio del presente, e la calastrofe, anziche ri-

tardarsi, si fara piu spayentqsa... Si parla tuttodi di formar quadri, di

prepararsi contro ['Austria, di creare una potente marina, e si dice sotto

voce che 1'ltalia, coi suoi 400 mila soldati, potra imporsi come mediatrice

armata, se non come arbitra, alia prima rottura fra le grandi Potenze.

Questi sono sogni di cervelli malati
;
ma le folli idee possono condurre a

folli azioni, e le allucinazioni malsane sono meno a temersi altnrve che

qua, ove le popolazioni hanno del buon senso, ma allo stesso tempo una

profpnda diffidenza per tutto cio che non tocca palesemente i loro inte-

ressi materiali. . . Se questo stato di cose deve riuscire infallibilmente ad

una liquidazione disastrosa, che noi non possiamp prevenire, procuriamp
almeno che non ricada tutta intiera a nostro carico. I grpssi capitalisti

sanno difendersi, ma non avyiene lo stesso dei piccoli,
dei qualilo Stato

^ia la tutela; e converrebbe, io credo, come provvedimento efficace, che
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Governo dell' Imperatore chiudessc i mercati francesi a tutti i valorr

italiani, tan to delle sue compagnie di strade ferrate, quantp
delle sue

compagnie fondiarie e del suoi imprestiti, di cui uno, checche ne dica il

sig. MingheUi,mipare imminente. Yogliate aggradire, ecc. E. del' Isle.

Di qui risulta chiaro 1. che il Governo francese non ha liducia nella

ristaurazione delle tinanze del suo alleato. 2.' Che gli ha offerto ufficiali

francesi che lo diriggesscro a riorganare la sua amministrazione
;
e che

1'offerta fu accettata. 3.* Che chi se ne intende tiene per inevitable la

bancarotta. 4.' Che percio, se anche non si facesse dal Governo france-

se un divieto formale di negpziare alia Borsa di Parigi il nuovo impre-
stito, la sola pubblicazione di questo Documento e piu che sufficiente a

far
avyisati

i dabbenuomini, che non debbano gettare alia ventura i loro

capitali.
7. Mentre il Governo

, spacciando sogni dorati
,

si studiaya di inspi-
rare fiducia in un floridissimo avvenire, questo Documento dissipo tutte

le illusioni e pose in chiaro che si precipita a rompicollo. Ed ecco un

grave impaccio alia rivoluzione, la quale poi deve auche guardarsi , per
un altro verso, da un abisso, che le si spalanca dinanzi

, per opera del

Mazziniani. Questi, yeduio che il Governo faceva collette di denaro per

yincere il brigantaggio ,
la fecero da

pari
loro

,
e spedirono attorno in

istampa un invito a formare schiere di volontarii armati per cpmbattere
quei briganti, cpntro

i quali il Governo questuava limosine piu o mcno

volontarie; e gridarono forte che bisognava ofterirgli 1'aiuto del braccia

e del sangue. Era una spada a due tagli che si voleva impugnare con

Jicenza del Governo
,

il quale ne impauri forte
, ripensando ai casi del

1862 ed alia catastrofe d'Aspromonte. Percio risohitamente yi
si oppose

con una Circolare, che ordina alle autorita politiche d' impedive ad ogni

pa-tto tale riorganamento delle bande garibaldesche e delle societa de-

mocratrche.

8. Ma queste non si diedero vinte. Non potendo apertamente pagare
alia patria il tributo del braccio e del sangue, sotto colore di zelo contro i

briganti, -si valsero d' altro pretesto di agitazioue, e continuarono a ban-

dire e tenere dci meeting popolari in quasi tutte le grandi citta, in favore

del Polacchi. Persinp la quietissima Torino ebbe, in pienp giorno di Dp-
menica, una di cotali adunanze, presieduta da Mazziniani dichiarati; in

eui si fece grande sfpggio di discorsi, d'entusiasmo e di proppsiti
fraterni

pei Polacchi. I quali , per nostro ayyiso ,
dalle furibonde epistole sotto-

scritte e divulgate dal Garibaldi, e riferite dal Diritto, n. 67, e da code-

ste agitazioni maz'ziniane
,
non che debbano ricavare vantaggio per la

loro causa, patiranno non lieve danno
; poiche certi avyocati e campioni

disonorano tutto quello che toccano, e rendono impossibile alia gente one-

sta il cooperarvi comechessia.
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II.

COSE STRAN1ERE.

FRAISCIA 1. Agitazione destata in Algeria per una lettera dell' Imperatore Na

poleone III 2. Dispaccio del Drouyn de Lhuys al Governo degli Stall

Unlti per un componimento di pace coi Confeclerati
;
vi si risponde con

un rifiuto 3. Praliche per le cose di Polonia 4. Spedizione di rin-

forzi in Coiicincina
, per domarvi 1' insurrezione degli Aimamiti 5. Hi-

cevimento del sig. Isturiz, nuovo Ambasciadore di Spagna.

1. Yenne pubblicata dal Moniteur del 7 Fcbbraio una lettera di Napoleo-
ne 111 al Maresciallo Pelissier, sopra il future organamento dell' Algeria.
L' Irapera to re in essa, accennando ai provvediraenti che doveano essere

sottoposti alle deliberazioni del Senato
, credette di dover chiarire quali

fossero sopra cio i suoi disegni. Ricordo pertanto 1'impegno tqlto,
e si

spesso rinnovato
,

di rispettare la religione e le
propriety degli Arabi ;

il bisogno di meglio rassodare questi due punti si rilevanti per la prospe-
rita di quelle province e i giusli compensi che deye ripromettersi da

quelle lo Stato
;

le ragioui di giustizia e di yera utilita che yietano di

prendere agli Arabi anche solo una parte de' terreni onde sono in pos-
sesso

, per accrescere la porzione destinata ai coloni francesi
;
e le ragio-

ni di convenienza per cui 1' Impero deye astenersi dal continuare a farsi

appaltatore d' imprese industrial! d' emigranti e di coloni. E conchiuse

annunziando al Pelissier, come avcsse incaricato il Ministro, Generale

Randon, di preparare uno schema di Senatusconsulto
,

il cui
principle

articolo fosse di rendere le tribu, o frazioni di tribii, proprietaries in-

commutabili dci territorii cbe esse occupano con dimora fissa , o di cui

esse hanno il godimento tradizionale per qualsivoglia titolo. Ayverten-
do pero che tal legge non avrebbe effetto retroattivo.

Giunta di cio notizia in Algeria ,
doye il Pelissier fece diyulgare la

lettera imperiale , grandemente se ne commosserp ,
in contrario senso ,

gli Arabi ed i coloni francesi. Quelli per gratitudine all' Imperatore ,
e

Fors' anche per la segreta speranza cbe
,
rassodato cosi in mano loro il

diritto al patrio suolo, ne ayrebbero agio a riyendicare poi col tempo la

propria indipendenza. Questi ,
si perche yedeano di tanto scemate le lo-

ro speranze di facile aggrandimento, e si perche temeano di yedere, non
che migliorate , peggiorate d' assai le loro condizioni di commercio cogli
Arabi. I quali, se fossero personalmente proprietarii del suolo, distribui-

to a ciascuno d' essi
, potrebbero yenderlo , permutarlo, affittarlo, con

yantaggio recrproco ;
ma

,
essendo la proprieta di esso data in solidum

alia tribu
, questa manterrebbe senza dubbio le antiche costumanze di

proprieta quasi comune
;
e cosi sarebbe malageyole a' coloni lo stender-

yi loro mercati. L' agitazione tra questi diyenne pertanto yiyissima, tan-

to che il Pelissier dovette proyyedere a temperarne la foga con una cir-

colare ai Comandanti militari ed ai Prefetti
,
affmche rassicurassero le

popolazioni sopra la ben nota soiled tudiae di Napoleone III per la pro-
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sperita dell'Algeria.Ed il Ycscoyo di Algeri,l'egregio Monsignore Pavy,,
con sua lettera pastorale si studio ancor esso di ravvivare la iiducia dei

francesi e quietarli, con ricordar loro che certamente non potea esser di-

segnodella Francia di far ripiombare nelle tenebre della
supertizione

mao-
mettana quella terra irradiata gia dalla luce del Cattolicismo

,
e meno-

mare i diritti conquistati dai coloni francesi a prezzo di tanti sacrifizii.

Allora gli animi si rabbonirono e si volsero ad un partito legalc; di.

firmare cioe una
pelizione

al Senate per esporgli i danni che verrebbcro

dal sancire il divisato provvedimento. La quale petizione, avvalorata da

migliaia di
spttoscrizioni,

doveasi mandare in Francia per una Depula-
zione di eletti cittadini, de'quali fu confcrita la presidenza all'amatissimo

loro Pastore Monsig. Pavy ;
il quale di buon animo accetto 1'incaricOy

ma fu vietato dal Pelissier/Governatore Generale, il condurrea termine

il disegno della petizione, per levar ogni pretesto a torbidi. Intanto

1' Imperatore, per meglio conoscere lo stato delle cose
, spedi in Algeria

il Senatore La Roquette ,
con incarico speciale di studiare a fpndo nor>

solo questa, ma lutte le altre quistioni piu scabrose deH'amministrazione

di quelle province.
2. Un'altra cura stava fortemente a cuore di Napoleone III

,
e gli era

ad ogni istante rayvivata dalle misereyoli condizioni di molte migliaia di

operai francesi, gettati sul lastrico per mancanza di layoro, atlesa la

guerra combattuta fra gli Stati dell' America settentrionale. Contidando

che gli ultimi rpyesci patiti dai Federali potesscro ayer loro messo in

cuore sentimenti piu inchinevoli alia pace, necessaria ad essi non meno che-

ai Confederate loro nemici, fece 1' Imperatore che il Drouyn de Lhuys, con

un dispaccio molto studiato, si proyasse a riproporre loro il disegno d'ui>

componimento tra le due parti, non gia per via di mediazione straniera,

ma per forma di reciproche concessioni, onde si mettesse tine a tanto stra-

zio di vile, a tanta effusione di sangue, a tanto spreco di lesori. II Gabi-

netto di Washington rimase inflessibile; e per mezzo del Seward, Segre-
tario di Stato, fece rispondere, con uno sterminato dispaccio, che anche

cola si deplorano i danni della guerra, ma che non si e punto nella neces-

sita di ricorrere a spedienti, onde fosse menomato comechessia lo statute

fondamentale della Confederazione
;
e che il vero modo di por termine. ai

mali lamentati sarebbe che i Deputati, eletti in buona forma dagli Stati

Separatist}, tornassero ad occupare i loro stalli alle Camere, dove il Con-

gresso farebbs ragione ai loro richiami, quando fosserp giudicati legitti-

mi. Cosi, da questa parte, andarono fallite una seconda volta le pratiche

pacifiche avviate da Napoleone III.

3. Meno infelicemente volsero le cose, per quanto spetta gli uflicii

amichevoli adoperati presso la Russia e la Prussia riguardo alia guerra di

Polonia. II Drouyn de Lhuys ebbe frequenli colloquii col sig. De Goltz.

ambasciadore prussiano, e col Budberg ambasciadore russo
;
e fece sen-

tire ad amendue quanto potesse tornare sgradevole alle Potenze, ed an-

che pericoloso per la pace europea ,
il dar effetto -alia conyegna dell' 8-

Febbraio, per la repressione armata dei moti di Polonia, viribus unitis.

Dicesi pure che Napoleone III abbia, con lettera particolare, scritto so-

pra cio allo stesso Czar Alessandro II
, appellandp ai suoi sentimenti di

henignita verso quel popolo, chechiede soltanto giustizia. Pare che que-
ste pratiche abbiano sortito 1' effetto inteso, in quanto quella convegnas.
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non fa palesemente efiettuala; e per cio che snctta il futuro assctto

della Polonia
,

si stanno scambiando dispacci fra I' Austria
, ringhilterra

e la Francia, per mettersi d'accordo nel modo di
procedere verso la

Russia in forme, che non ne oflendario punto ne la aignila ne i diritti ,

ma giovino ad alleggerire i mali di quella infelice e nobilc nazionc po-
lacca, e fors' anche a ridonarle una suflicienle indipendenza.

4. Un'altra grave cura, oltre alle grayissime che gia prernono 1'animo

di Napoleonc III per la guerra del Messico, sopraggiunse a mellcrlo nel

caso di attuare quella inilessibilc tenacita di
propositi

che gli e
propria.

Dopo quasi due anni di guerra accanita contro V Imperatore della Con-
cincina

,
i Francesi

,
col concqrso d'un buon nerbo di truppe spagnuole r

cpstrinsero il barbaro Annamita ad accetlare le leggi di pace che gli

sidettavano, sotlo pena di vedersi assalire nella sua stessa Capitale.
Con cio la Francia venne in pieno possesso di Ire ricche e ferlilissime

province, in cui fondo una fruttuosa colonia. Tutto parea procedere di

bene in raeglio ; quando sulla nieta del Dicembre si levarono furiosa-

mentc in arme grosse schiere di Annamiti
,
secretamente congiuratisi

alia strage dei Francesi. Qucsti, assaliti da migliaia di fanatici, a tradi-

mento, nel buio della nolle, si difcsero col quel valore irresislibile che e
loro proprio, e da per lullo respinsero, con grande uccisione, gli assali-

tori. Ma da un bando del Yice-ammiraglio Bonard, sollo il 19 Dicembre r

che leggesi nel Monde del 3 Marzo, risulta che in quella insurrezione,

scoppiala ad un tempo dovunque crano Francesi
, questi ,

benche vinci-

tori, ebbero a patire dolorose
perdite,

essendo in cerli luoghi rimasti fe-

riti dal prime all' ultimo tutti i soldali ed ufficiali. Di che 1'Imperalore
voile che si proyvedesse subito d'aiuti a que'yalorosi, e si spedissero cola

navi con munizioni e milizie scelte.

5. Giunse in Parigi, e fu ricevuto a udienza solenne daH'Imperatore r

alii 3 di Marzo, il nuovo Ambasciadore di Spagna, sig. Istunz, che e

come il decano dei Diplomatic!, essendo in ela di 73 anni, cd ebbe sem~

pre fra suoi connazionali una grande influenza polilica. Egli e il quarto
Ambasciadore mutato in Parigi nell'intervallo di soli cinoue anni, dacche

il Governo della Spagna stava nelle mani del sig. O'Donnell. Furono

suoi predecessor! il sig. Olozaga, il sig. Mon, ed il Generale De la Con-

cha; .e mentre cgli viaggiava a Parigi ,
in Madrid soccqmbeva il Mini-

stero da cui era spedito, e da cui ayea ricevuto le sue istruzioni. Egli

espose
a Napoleone III i voti sinceri ed ardentissimi della Regiua Isa-

bella II per la prosperita della famiglia imperiale e del popolo francese;

poi soggiunse : La mia missione consistera nello stringere i
yincoli

che

uniscoho due nazioni create per amarsi e rispettarsi. Se
riuscirp

nell'in-

tento, spero di aver 1'onore di ottenere 1'alla
benevqlenza

di V. M. >>

L' Imperatore rispose con una lode ai predecessori dell' Isturiz, da cui si

riprometteva che ne seguirebbe li esempii ;
e fini il complimento con-

dire : Io pure faccio voti sinceri per la felicita della Regina e per la

grandezza della Spagna, e saro lieto di mantenerc col Governo della Re-

gina le relazioni piii amichevoli .

Serie V, vol. V, fasc. 312. 48 14 Marzo 186a
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1. Un battaglione di negri, ccrtuto dal Yicere d'Egitlo, e spcdito a

presidio di Vera Cruz 2. II Generate Forey e costrelto ad indugiare le

sue mosse contro Puebla e Messico --3. Spedizione iufruttuosa di

Tampico 4. Scontri cd avvisaglie verso Jalapa; contegno dei Messi-

cani ed armamento formidabile di Puebla.

1. La corrcnte stagione ,
anche nclle basse terre del Messico

,
non e

troppo micidialc per gli Europei, cbe, con qualche riguardo, possono scan-

sarele febbri e i Iristi effetti di quel clima. Tuttavia il Governo francese

ben sa che di qui a tre mesi torncra 1'epoca del vomito negro e della feb-

bre gialla , pnde 1' anno scorso furqno mietute tante yittime alia Yera
Cruz. Proyyide pertanto cbe nientre il grosso dell'esercito, guerreggiando
sugli altipiani dell'interno, dove 1'aria e salubre

,
attenderebbe ad oppu-

gnare Puebla e Messico
,
non doyesse o aver tronche le sue comunica-

zioni con la Yera Cruz, o lasciarvi a struggersi di malatlic tin buon ner-

bo di goldati
,

assai piu utili a combattere contro il ncmico. Essendo
accertato che gli uomini di razza affricana e negra resistono molto me-

glio alia mal' aria delle terre calde e pestileaziali del lido messicunq,
]' Imperatore Napqleone III si valse della beneyolcnza che portavagli il

defunto Said Pascia Yicere d' Egitto ,
il quale si conteutq di cedergli un

reggimento ben disciplinato di sue truppe negre, da spedirsi di presidio
alia Vcra Cruz.

^

Mentre le navi rnovevanp di Francia per condursi ad Alessandria

d' Egitto a prendervi i nuovi cqmmilitoni designati all'impresa messi-

cana, Said Pascia cadde sotto i colpi della malattia ond'era afflitto gia
da piu anni, ed a cui, durante il recente suo viaggio a Parigi ,

avea cer-

cato indarno il rimedio. Ma il suo succcssore si credette in debito di os-

servare la promessa di Said; e, non potendosi spedire subito tutto intero

un reggimento, furono irabarcati circa 450 uomini scelti, che a quest'ora
debbono aver afferrato a Yera Cruz.

Di questo fatto levo alte querele nel Parlamento inglese Yamico Lord

Palmerston, cbe ebbc a vedervi la violazione dci diritti dell' umanita e

del gius internazionale, dolendosi forte che un Pascia, suddito della
Pqrta,

senza il consenso del suo Sovrano
, disponesse di truppe a

seryigio di

stranieri, e con aperta yiolenza a' soldati cosi spcditi a guerreggiare per
causa non propria del loro paese. Ma le sole parole non fannq danno

,

ed i negri a Vera Cruz faranno invece del bene ai Francesi, lasciati liberi

di andare a morire sul campo della gloria, piuttosto che imputridire negli

spedali, per cplmare quindi le fosse d'un cimitero.

2. lutanto il Generale Forey, che da quattro mesi giunse ad Orizaba,
non pole fare gran cosa di piu, che non avesse fatto il generale Loren-
cez

, quanto a mosse di guerra. Dove questi con un pugno di 4500 uq-
mini dovette per piu mesi e tener saldo contro nugoli di nemici, e forii-

ficare il suo accampamento ,
e provvedersi di vettovaglie con marcia di

30 giorni fino a Vera Cruz
,
e vincere ogni maniera di ostacoli opposti

dalla natura e dall'arte alFaudace impresa ;
il Forey ,

che oggimai co-

manda a circa 40,000 buoni e validi soldati, dee
{jensare

a rifar strade e

ponti , e provvedersi di bestie da soma
,
onde cola si difetta e senza cui
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non si puo far nulla, e raccoglicre viveri, e preparare ogni cosa-pcr 1'as-

sedio di Puebla c di Mcssico. Le spcranze di conquistarla con un colpo
ardito sono omai svanitc , e rcsta solo che si adoprino Ic arti piii raici-

diali della guerra. L'escrcito del Forey e forte, ma per essere mantenuto
ha d' uppo di vittovaglie in gran copia e di comunicazioni liberc e spe-
dite

;
ai quali bisogni fanno gran contrasto le bande di guerriglicri mes-

sicani, onde sono infestate le campagne attorno, e che rendono nccessario

il non proccdere innanzi senza le debile cautele.

3. Tra i precipui motivi d'indugio era certamente grave il difetto di

muli e cavalli, che, in quelle strade gia per se non buone, ma rendute

impraticabili dai guasti operativi dai Messicani, sono al tulto necessarii

in numero grande. La spedizione condotta dagli American! degli Stati

Uniti sotlo il Generate Scott, che contava incirca diecimila uomini, ayea
a suo servigiononmeno di quattro o cinque migliaia di muli robustissimi.

L'esercito fraticese fin qui non pole averne che alcune centinaia manda-

te, a prezzo enorme, d' Europa, o comprate agli Stati Uniti. II Forey
diviso di mandare una spedizione a Tampico, nella cui provincia sono

pasciute iioritissimc mandre di muli e cavalli. Yi si ando con qualche

migliaio di soldati da sbarco, che, quasi senza resistenza, presero terra

ed occuparono la citta. Ma lo scopo inteso ando perduto ; perche i Mes-

sicani, a\vedulisi dell' in ten to de'Franccsi, aveano gia fatto condurre a

qualche centinaia di miglia dentro terra que'giumenti. La spedizione ri-

mase a Tampico per qualche tempo, difendendosi a fucilate dagli scor-

ridori Messicani che aH'improvviso piombavano sulie scolte francesi
;
an-

zi qucsti ehbero pure a guardarsi dai coltello degli abitanti, che, ove ne

trovasscro alcuno appartato, I'uccidevano di subito; sicche il
colonnellq

La Canorgue dovette intimar la pena di morte a qualunque fosse reo di

attentare alia vita de' suoi soldati. Ma alia perfine, per non
lasciarlayi

consumare inutilmente, la spedizione di Tampico fu richiamata e torho,

senza muli, a Yera Cruz.

4. Un altro corpo di truppe scelte avea preso, come dicemmo a suo

tempo, la via di Jalapa, onde da piu parti distrarre le difese de' Messi-

cani e piegare verso Puebla. Furono inenarrabili gli stenti patiti nella

marcia da'Francesi, tanto era orribile lo stato a cui i paesani aveano ri-

dotto ad arte le strade. Ma pure pervennero a Jalapa, e intorno ad essa

eboero gloriosi scontri con i Messicani, che ne andarono sbaragliati e rot-

ti, mal potendo reggere que' soldati avveniticci all'impeto della cayalleria

leggiera ed al furore dei cacciatori francesi. Ma quelle ayvisaglie
a poco

approdayano, e col dividere le proprie forze i Francesi raddoppiavano
solo le difficolta da vincere. Onde da ultimo il Forey ordino che quelle

truppe sgomberassero al tutto Jalapa, e tornassero a rannodarsi col

grosso dell' esercito ad Orizaba; d' onde due Division! gia mossero ad

occupare le posture piu propizie per 1'attacco disegnato contro Puebla.
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SPAGNA 1. Proposla del Deputato Yalera, perche si riconosca il Reyno Ita-

lia 2. Risposta del Ministero per gli affari esterni 3.Modificazioni del

Minlstero ; prorogazione delle Camere 4. Dimisslone data da alti uili-

ciali della Marina da guerra 5. 11 Ministro 0' Donnell, con tutti i suoi

colleghi, vuole lo scioglimento della Camera; la Regina vi si rifiuta; di-

missione del Ministero 6. Nuovo Gabinetto.

1. La dominazione francese nella Spagna, sul principiodi questo secolo,

incontro nei sentimenti cattolici di
(juel popplo,

e nella sua devozione al-

1' augusta dinastia de' suoi Monarchi
,
una si formidabile resistenza, che

ben si puo dire essere stato
iyi

lo scoglio, contro cui s' infranse la potenza
del primo Napoleone, che poi fini di naufragare in Russia. Ma nell abban-
donare quelle contrade, per lei si infauste, la rivoluzione francese vi la-

scio largamente disseminali que'principii, onde sono derivate le presenti
rivolture

pplitiche
e religiose in tutta la rimanente Europa ,

e cne vi si

svolsero poi ,
al soffio d' intestine discordie, in guerra civile, con tanto

spargimento
di sangue e con irreparabile detrimento della religione. An-

ne cola si allargarono le sette , e 1' incessante loro lavorio, cagionando
un perpetuo avvicendarsi di fazioni sul seggio del potere, vi rese incerto,

vacillante, e spesso assai triste 1'indirizzo dato alia cosa pubblica. Ma, la

Dio raerce, il grosso della nazione si conserya tuttavia cattolico
;
e quan-

<lo 1'audacia settaria si prova a darle la spinla verso un termine aperla-
mente ostile alia Chiesa ed alia Santa Sede, accade quasi sempre che gli

antichi spiriti si ridestino vivaci, e trionfino di quei conati in modo
consolante.

Cosi appunto si videro finora reiette dal Congresso di Madrid le propo-
ste intese a fare che il Governo si dichiarasse ufficialmente in favore dei

nemici della Santa Sede e della Sovranita temporale del Papa ;
ed alii 8

del passato Febbraio ebbesi novella prova della fermezza, con cui si persi-
ste in questa sayia politica. Un giovinolto deputato, certo Valera, che dal

suo
parlare

si riconosce uno schietlo frammassone ed arrolato fra i piu
arrisicali difenditori della rivoluzione cosmopolita, presento alia Camera
Ja seguente proposta : Chiediamo che il Congresso dichiari, essere con-

venientissimo il pronto riconoscimento del nuoyo regno d'Italia, da par-
te del Governo di Sua Maesta. 11 Valera si riprometteva forse di veder
accolta favorevolmente la sua richiesta, sentendosi spalleggiato da pa-
recchi allri Deputati del suo taglio, che 1'aveano firmata, ed erano Ni-

olo Rivero, Gonzalez de la Vega, Gian Michele Burriel, Francesco di

P. Candau, Emmanuele Ruiz Zorrilla e Stanislao Figueras. Ma il fatto de-

luse le sue speranze; benche, per approdare a buon lermine, egli , dopo
che ebbe svolta, nella stessa tornata, la sua proposta, con un panegirico
delle gloriose geste del Piemonte

,
conchiudesse esortando il Congresso

ad apprqvarla, per avvalorare 1' unita monarchica d' Italia e levar cosi

i'armi di pugno ad una fazionc, che altrimenti potrebhe farla degenerare
in repubblicana e mazziniana. II povcrissimo discorso del Valira pose in

chiaro quanto sia trista la causa della rivoluzione ed usurpazione italia-

na, la quale non pole ivi essere sostenuta che da si meschino avvpcato.
2. Sorse quindi a

risppndergli il Ministro sopra gli alTari esterni, Ge-
nerale Serrano, il quale incomincio col dare al Valera una lezione di di-
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ritto costituzionale , insegnandogli che il Congresso non polea introraet-

tersi nelle attribuzioni della Corona, e che, secondo 1'articolo 45 della

Costituzione, toccava alia Corona il condurre le pratiche diplomatiche.

Dipoi il sig. Serrano prese a dire cosi:

Nella sua interpellanza pel ricpnoscimento del regno d' Italia, il sig.

Valera affermo che non v' ha nazione europea, che non 1'ahbia ricono-

sciuto. Cio e inesatto. La Francia medesima tardo a riconoscerlo ,
e lo

fece soltanto quando quel Governo era tanto indeholito per la morte del

conte di Cavour. Riconobbero 1' Italia la protestante Ingnilterra, la pro-
testante Prussia, la scismatica Russia e la Turchia. Queste nazioni non
hanno in Roma gli stessi nostri interessi. Non si deve percio dire che io

mi renda malievadore di quanto sin qui s' e fatto. Pero la politica del Go-
Terno non puo oggi tendere a riannodare le relazioni coll' Italia, oggi che

per disgrazia in quel paese domina il malcontento ; oggi che in Napoli

pullulano i partiti, e 1'eccitamento degli spiriti e al sommo; oggi fiual-

mente che e assai piii dubbioso che mai 1' esito dell' impresa iniziata da

Garibaldi
;
e quindi sarebbe assai piu impolitico il far adesso cio che al-

tra volta non abbiamp fatto. Oggi non possiamp andare a pregare che

ci ven^a permesso di riconosccre il
regnp

d' Italia : attendiamo gli avve-

nimenti
; quando questi non psteranno piu tanto a quel fatto, allora il pa-

triottismo dei Ministri
,

1' opinione pubblica e 1'inleresse della Spagna
decideranno del mornento di riconoscere 1' Italia. Prima che tale oppor-
lunita non sia giunta ,

se e yero che debba mai giungere, ne il presente

Gabinetto, ne quanti mai gli potessero succedere, ne lo stesso signor Ya-

lera, se si trovasse in questo banco, accpnsentirebberoal riconoscimentp
del regnp d' Italia. Manteniamo quindi, rispelto all' Italia, una politica di

espettazione, ed osserviamo lo svolgersi degli ayvenimenti ;
ecco quanto

possiamo dire al Parlamento .

Ne a questo si tenne pago il Serrano, ma con poche e sentitc parole
fece notare il gran divario che corre fra la indipendenza e 1' unita d" Ita-

lia, e come quella puo aversi senza questa, la quale non fu mai altro che

opera di violenza e d'armi straniere. Ed accennando all'occupazione mili-

tare di Roma per parte dei Francesi : Come mai potremmo noi essere stu-

piti di cio in Ispagna, disse egli, quando e manifesto che se noi non ab-

iiarnp fatto altrettanto
, p^'enne unicamente da mancanza di mezzi ma-

teriali, come abbiamo dichiarato da lunga pezza? E fini ricordando che,

e Carlo Alberto avea poluto aspettare otto anni prima di riconoscere la

Regina Isabella II, ben potea la Spagna fare altrettanto rispetto a Yitto-

rio Emmanuele, almeno tinche egli non sia ben rassodato sul nuovo suo

trono, che oggidi e ancora si yacillante. 11 Congresso diede ragione al

Serrano, e la proposta del Valera fu reietta.

3. Erasi appena raffazzonalo ,
a quel modo che dicemmo a pagina 380

<li questo volume, il Ministero del sig. O'Donnell, quando si seppe che

gia si veniva scomponendo. Di che non e da far punto gli stupori. Da

cinque anni
1

1' 0' Donnell teneva in suo pugno il Goyerno, col prestigio

<lelle sue doti personali, e con la cura posta nell'ammettere al Gabinetto

uomini di tutte le fazioni liberali della Camera. A questo modo il Mini-

stero, che venne denominate dall'wwww liberate, mancava di quella
unita di disegni e di politica, onde solo puo aver sua forza un Gabinetto

costituzionale
;
e procedea innanzi per via di componimenti e di conces-
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sioni reciproche fra i partiti e il Presidcnte dei Ministri. Quando 1' O'Don-
nell si presento alia Camera con quel suo nuovo Gabinetto, dichiaro che
nulla era

cangiatp
nella politica interna od esterna, benche avesse al suo

fianco, in qualita di Ministro sopra la Giustizia
,

il sig. Pastor Diaz; il

quale pocp dopo, stretto da domande, si
prptesto

che duraya ferrao nei

sentimeuti che gia avea palesati, e contrarii in certi punti alia politica
del precedcute Gabinetto. E cosi tin dal primo giorno si palesava lo sere-

zip
de' Ministri. Si cerco un cpmponimento coll'avviare pratiche presso il

Rios Rosas, uno dci capi piu influenti dell'antica maggioranza. Ma
tutip

ando a monte, quando il Vega de Armijo, Ministro degli affari interni, usci

fuora a direimprovvisamcnte: che il Gabinettos'attcneva, quantoallaleg-

ge municipale, all'opinione gia espressa dalla maggioranza del Congressp.
Allora il dissidio i'ra i Ministri, che appunto in tale argomcnlo erauo di-

scordi, scoppio manifesto e condusse a quella che dicesi crisi ministeriale*

II Pastor Diaz dicde le sue dimissioni, e i varii partiti della Camera si

apprestayano alia lotta. L'O'Dpnnell, che vedeasi cosi disfare tra le ma-
nil' opera sua, non per opposizipne parlamentare, ma per disunione dei

suoi stessi colleghi, non si semi in Ibrze di alFrontare un doppio cimen-

to; e per aver tempo da rassodarsi al Governo con nuovc pratiche, fece

sottpscrivere dalla Regina, e comunico alia Camera un decreto di proro-

gazione del Congresso; con che era rimpsso il pericolo di dover ad un

tempo e travagharsi in raccpzzare, scieglicndoli tra i capi di varii partiti,

i membri d' un nuovo Gabinetto
,
e tener testa agli oppositori nella gio-

stra del Parlamento.

4. Al sig. Pastor Diaz fu surrogate il sig. Auricles, Magistrate modc-
sto e alieno dai torbidi di parti to ;

ed un favorito dell' 0' Donnell, il sig.

Ulloa, fu chiamato al Governo della Marina. Questa nomina
deU'L'llpa

ofie-

se grandementeparecchi cospicui e suprcmi ufficiali dell'armata di mare;

iquali senza indugio rassegnarpno le loro cariche. Quest'atto che, secon-

do i
principii

della disciplina militare, trascende i limiti d' una giusta op-

posizione, yenne dall' Epoca qualificato come ribellione aperta, e potea
mettere in iscompiglio tutto 1' andamento dello Stato, quando avesse tro-

vato imitatori negli altri ordini di puhblici ufficiali
; percio i diarii del

partito conservatore furono tutti nnanimi in levarne alte querele, e chie-

dere a gran voci
,
che con giusto esempio di rigore si punisse tanta au-

dacia nell' impugnare la piu essenziale prerogativa della Corona, di sce-

gliersi cioe i Ministri che giudica piu a proposito nelle varie congiunture.
Cosi appunto El Constitutional disse essere indubilabile, chey' haqual-
che segreta convegna, da cui si origina la dimissione dei capi della ma-
rineria

;
ed aggiunse : II Governo deve inyestigare , penetrare sino al

fpndo in questo fatto
, scoprire quel che vi si nasconde e che puo essere

rilevantissimo per lo Stato: e, col concorso degli alti Corpi dello Stato ,

deve applicare un rimedio al male
,
atto a reprimere, a cessare, a puni-

re qucste cospirazioni contro 1' ordine pubblico ,
tanto pericolose ,

tanto

sptterranee e tanto nuove nella nostra storia. E se v'ha in esse una con-

giura, come dimostrano le apparenze, e se cio in verita non e che ef-

fettp
d' una specie di frammassoneria ,

tanto funesta per 1' onore e per

gl' interessi della nazione
,
sara bene che le indagini del Governo siano

seguite da efficaci provvedimenti. E nel Diario de Barcelona si lesse

pure una corrispondeuza ,
in cui si facea rilevare 1' oltraggio che con cio
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faceasi alia Rcgina ,
e 1' offesa grayissima chc recavasi alia dfsciplina

militare
,
e lo scandalo che ne deriyaya per tanta audacia inspirata da

intrighi di partito ,
e la necessila che con lutto il rigore si domassero

passion! politiche, giunte a tale cccesso. Ma la Gazzetta di Madrid an-

nunzio che la Regina, approvando la proposta fattalc dal
Ministerp, diede

ordine a* mentovati ufficiali della Marina di rimettersi nell' esercizio del-

le loro funzioni, riserbando al Governo il suo diritto di dare gli opportuni

provvedimenti.
5. Quinci si aggravarono ancora le condizioni della cosa pubblica ,

e

1' agitarsi de' yarii partiti day a a presenfire grossi guai al Ministero
,

quando si riconyocassc la Camera. L' 0' Donnell credette di
doyeryi ri-

parare proponendo ,
coll' assenso de' suoi colleghi , alia Regina di fir-

mare un Decreto, per cui la Camera presente fosse disciolta e si venisse

a nuove elezioni general']. La Regina, fatta accorta de'pericoli forse mag-
giori che ne deriverebbero, yi si rifiuto saldamente. Di che 1' O'Donnell,
co' suoi Colleghi, diede le sue dimissioni, che yennero accettate dalla

Regina alii 24 di Febbraio, rimanendo tuttavia quelli in carica, finche si

fossero potuti trovare loro successor!.

6. Le pratiche per riuscirc a questo intento fureno lunghe e difficili, c

per buona pezza al tutto infrultuose. Per cornmessione della Regina yi

si provo il Maresciallo Narvaez, che dopo due giorni di tentatiyi, doyet-

te smettere. Poi il sig. Mon; qu'mdi il Generate Concha, Marchese del

Duero; e sempre indarno. Finalmcntc, dopo otto giorni di andiriyieni e

discussioni tra i yarii candidati, vennc latto al March. Miraflores, che

fu gia ambasciadore a Roma, di rannodare intorno a se i raembri d' un

nuoyo Gabinetto, di cui egli ebbe la Presidenza col
portafoglio degli af-

fari esterni. Gli altri Ministri sono: per la Guerra, il Generale Concha

March. dell'IIayana, ch'era poc'anzi amhasciadore a Parigi ; per le Fi-

nanze il
sig.

Sierra
; per gli affari interni il sig. Yahamonde; per la Giu-

stizia, il sig. Monares
; per la Marina

,
il Generale Mata y Alos

; pei La-

yori pubblici, il sig. Moreno Lopez Manuel.

IMPERO DI RUSSIA 1. Organamento e scopo delle Societa segrete in Russia

- 2. Bando fierissimo pubblicato in Yarsavia; incendii, sacckeggi ed

uccisioni 3. Intrepidezza degli insorti, e loro combattimenti contro i

i Russi.

1. La Nuova Europa di Firenze, giotnale mazziniano, il Diritto di

Torino, suo degno collega ,
e pareccbi altri araldi della riyoluzione cos-

mopolita riceycttero direttamente da Londra il seguente documento, che

da se solo dice piu che noi non potremmo in lunghi discorsi, per far capire

il yasto e profondo layorio delle sctte.

Signer Direttore. Le Societa segrele che erano da gran tempo dis-

seminate per tutta la Russia
,

si sono ora riunite in una grande associa-

zione
,
che si e organizzata sotto la direzione di un Consiglio centrale ,

ed ha preso il titolo di ZEMLIA I WOLIA Terra e liberta titolo che

esprime i yoti del popolo russo : il diritto cioe di ciascuno alia terra ,
e

goyerno clettivo e federale. II Consiglio centrale ci prega di pubblicare

il seguente annunzio ai yiaggiatori russi in Europa. Yoi , signore, ci fa-
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retc cosa gratissima, sc lo inserirete nel voslro pregevole giornale. Gra-

ditc, ecc. Londra, 28 Febbraio 1863. Orsett house, Vestbourne Terrace*
I redaltori del Kolokol, ALESSANDRO HERTZEN N. OGAREFF.

L'avviso che questi Signori vogliono pubblicato, sotto 1' intitolazione

Terra e liberta, e indirizzato A tutti i Russi che si trovano all'estero; e

concepito nei termini scguenti. II Consiglio centralc in\ila tutti i Russi
a contribute al fondo destinato agli esigliati in Siberia e alle spese

che

puo esigere lanostra causa popolare comune. I Russi
,

i quali viaggianp
o dimorano all'estero, sono pregati di mandare le loro contribuzioni ai

redattori del Kolokol a Londra
, e di segnare la loro offerta con una Ict-

tera o una cifra qualunque; \\Kolokol pubblichera immediatamente la

cifra e la somma riccvuta. Quelli che desiderassero averne ricevuta re-

golare, potranno ottenerla. I redattori del Kolokol s' incaricano di tras-

mettere questo fondo alia sua deslinazione. Russia, Febbraio 1863.

Questa non e una semplice commedia recitala in Londra, per far credere

che qualchc gran fatto si macchini in Russia; ma il Diritto del 7 Marzo ci

fa sapere, che un Comitato gia da pezza istituitp
in Mosca, divulgo a stam-

pa clandestina un bando ai Russi, di cuiil Diritto stesso ebbeun esem-

plare nel testo originate, e di cui importa riferire qualche tratto. \\procla-
waincomincia cosi : Popolo russo! Gia da due mesil'insurrezione della

Polonia, provocata dalle crudelta inaudite e dagli arbitrii del Governo

russo, ha posto 1'escrcito nostro in una condizione impossible. Esso de-

ve o tradire il suo giuramento ed unirsi ai Polacchi o continuare

1' infamante opera del carnefice e
, dopo terminate il macello

, coprire
di eterna vergogna il nome russo agli occhi degli oriesti di tutto il mpn-
dp, mostrandoci abbietti e servilissimi birri, devoti ai sclvaggi capricci
di un ledesco, che e nostro Czar. Tutto questo \oi sapete, o fratelh

;
ma

non tutti frayoi conoscono quale onla e quale sventura aspetti la nazione

russa, a cagione della stolta
pstinazioiie

del Governo che mantiene, an-
che adesso, contro la giustizia e contro il beno, della Russia

,
le sue inu-

tili e violenti pretensioni sulla Polonia
,
la quale, come non e oggi ,

cosi

non sara russa ne domani, ne mai.

Continua il proclama su questo stile, e conchiude cosi: Dichiariamo
che non vogliamo la guerra europea ,

ricusando percio il nostro aiuto at

Governo per soffocare la rivoluzione polacca. Quando avremo terminato

questa cjuistipne,
come il cuore e la coscienzac' impongono, noi potremp

allora riunirci in Nazionale concilio di tutta la terra russa, allo scopo di

trattarvi il nostro principale programma che e quello di TERRA E LIBERIA

(Zemlia i Wolia). Mosca, li 4 (16) Febbraio 1863.

2. La sollecitudme dei Mazziniani d' Italia in promovere la causa dei

loro
cpnfratelli

di Russia
,
ed il zelo importuno degli uni c degli altri ia

volersi appropriare la causa degli insprti
Polacchi ,

non puo , per nostrp-

ayviso, recar altro che danno a questi, senza vantaggiar molto i disegni
di quelli. Giacche codeslo procedere non serre che a far nascere 1' idea,
che quanto accade in Polonia sia effetto di mene settarie, ordite da una
rivoluzione cosmopolita ;

il che impegna i Potenti a diffidarsene e forse

anche a dar mano alia repressione. Certo c che il Governo russo va met-
tendo in opera i mezzi piu efficaci per domare la insurrezione polacca r
senz' altro riguardo che di far presto. Fucilati i prigionieri colti coH'armi

in mano; condannati alle miniere in Siberia quelli che si scoprirono di-
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sposli ad irnpugnarle con divisamento di raggiungere gl' insorti
; e, nelle

zuife contro questi, lasciala da parte ogni misericordia. II Gran Duca
Costantino mando fuori un bando per yietare le crudelta, i furti, i sac-

cheggi. Ma e da dire che i suoi capitani e soldati ne facciano ben pocq
caso

; poiche dagli stessi rapporti di utficiali russi risulta, essersi da essi

occupate a furore yarie citta o borgate, come Tomaszow e Modliborcyze
che poi furono messe a sacco e fuoco, e insanguinate di molte uccisioni

ancor di femmine e fanciulli, e ridotte a muccnio di
rqyine.

I giornali recano intorno a cio particolari lagrimevoli ,
che dimostrano

i' accanimento della lotta a tutla oltranza. II Governatore di Varsavia,
Generate Barone Korff, ben sapendo che anche quella cilta e come un
Vulcano sul punto di gettar fiamme d' ogni parte, mando fuora, per or-

<line del Gran Duca, un fierissimo bando, che, oltre alle consuete prescri-
zioni per lo stato d'assedio contro chi tenesse armi

q munizioni, pronun-
zia la sentenza di morle contro ogni menomo atto di parlecipazione, an-
che indiretta, alia causa degli insorti. E a fame comprendere la seyerita

l)asti dire che 1' articolo S di questo bando, riferito per intiero dalla Na-
zione N. 60, sentenzia che se i ribelli si stabilissero in una casa, o se

da una casa si fara fuocq sulle truppe , la casa stessa yerra immediata-
mente demolita a colpi di cannqne. E se gli abitanti di essa casa a\esse-
ro percio patita

yiolenza dagli insorti? Nqn importa: siano sepolii sotto le

stesse rovine. 11 bando si chiude con assicurare che tutte le misure fu-

rqno prese per domare energicamente ogni desiderio di ribellione o di

riyoluzione .

3. Ma gl' insorti non si danno yinti percio, ne mostrano di voler punto

piegare. Oltre al Langiewich , che in piu scontri fu a yicenda yittorioso

b yinto, ma sempre con grand! perdite dei Russi, e puregiunto in Polo-

nia, e prese il cpmando di grosse schiere de' suoi compaesani ,
il Miero-

slawski
,
uno dei piu insigni capi militari dei campioni dell' indipendcnza ;

al quale il comitato centrale confer! il comando supremo e la condotta

della guerra. I Russi yanno ognora riceyendo rinforzi ,
massime di ca-

valleria, tantoche si calcola esservi ormai in Polqnia non menq di 130

mila uomini
;
e pare essere loro disegnq, anziche di combattere in batta-

glia gl' insorti, incalzarli, sparpagliarli , spingerli yerso le frontiere di

Prussia e della Gallizia, per cqstringerli acercaryi riparo, con la certez-

za che iyi sarehbero disarmati , o
, resistendq al disarmo , sarebbero re-

spinti a forza. Ma questo disegno non e facile ad effettuare, attesoche

gTinsorti, stretti e sopraffatti dalla preponderanza del nemico in un luo^o,
si sparpagliano per le macchie, c si radunano in un altro, riparando prin-

<:ipalmente in mezzo a yaste e foltissime selve, d' onde alia loro yolta sbu-

cano impetuosi e danno addosso ai Russi. Laonde sembra che la lotta

durera ancqra a lungo, e mietera troppe yittime, prima che si riesca ad

iiu componimeuto ; massime se e yero che la Russia rifmtt ogni condi-

scendenza agli ufficii amicheyoli di yarie Potenze a favqre dei Polacchi,

prima d'averlial tuttodomati e yinti, come le pare che sia richiesto dalla

propria dignita.
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